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Owen Lattimore, viaggiatore d'eccezione 

ai confini tra URSS e Cina 
. , * 

La frontiera 
negli anni trenta 
Come lo studioso americano si inoltrd nelle re-
gioni dell'Asia interna - Un'indagine prevalente-
mente etnografica e storica con I'ottica di un 
conoscitore della Cina - Le radici dell'aspira-
zione alia indipendenza della Mongolia - Perchfc 
I'autore divenne una vittima del maccartismo 

Molto si e scritto quando 
— non sono nemmeno pas-
sati due anni — si arrivd sul 
confine sovietico - cinese ai 
drammatici incidenti. che se-
gnarono il punto phi minac-
cioso toccato sinora dai rap-
porti tra Mosca e Pechino. 
Poco di quanto si e scritto 
era tuttavia soddisfacente. 
Non per nulla la lunghissi-
ma frontiera terrestre che se-
para i due paesi — piu di 
7000 chilometri — e una linea 
tracciata in mezzo a regioni 
che restano tuttora fra le me-
no conosciute, anche se rap-
presentano ormai una delle 
zone decisive del nostro 
mondo. 

Un libro intitolato sempli-
cemente t La frontiera >, do
ve si chiarisce subito che di 
quella frontiera appunto si 
tratta. quasi che essa fosse 
diventata c la» frontiera per 
antonomasia (Owen Lattimo
re: Lo Frontiera. Einaudi. li
re 7.000, pagg. 510) non pud 
non avere quindi un forte 
richiamo. E' un libro singo-
lare. La connessione con una 
attualita ancora tanto scot-
tante e per la verita confina-
ta al titolo. Cosi che chi cre-
desse di trovarvi un'ana-
lisi dei motivi per cui si e 
arrivati al contrasto tra i due 
paesi o anche solo agli inci
denti Iungo il confine di due 
anni fa resterebbe completa-
mente deluso. Ma avrebbe t >r* 
to. Perche il libro e tutt'al-
tro che inutile. Per una cono-
scenza delle premesse degli av-
venimenti — di tutto quel-
l'insjeme di fattori cioe che 
contribuiscono a farci cora-
prendere meglio cid che ac-
cade o pud accadere e che 
gli inglesi chiamano il back
ground di un fatto — pud 
addirittura essere indispensa
ble. -

Owen Lattimore e uno stu
dioso americano ottimo cono
scitore della Cina. Lo e diven-
tato per una via singolare. che 
non e quella di una norma-
le camera accademica. Lo stu
dio sul posto della lingua, dei 
costumi, della vita e dei suoi 
problemi. mediante viaggi nel
le zone meno perlustrate, e 
venuto per lui insieme alia 
preparazione teorica, anziche 
dopo. In Cina egli fu anche 
durante la guerra, quando i 
suoi lavori erano gia noti, con 
le missioni americane. Negli 
anni < cinquanta >, nonostan-
te la sua fama consolidata, 

' divenne una delle vittime di 
quel maccartismo, in cui tan-
to si distinse l'attuale presi-
dente Nixon: fu quello — co
me egli scrive nella prefazio-
ne — un periodo in cui negli 
Stati Uniti «il terrore generd 
in tutti una tendenza al con-
formismo... che non e ancora 
scomparsa del tutto*. 

II volume raggruppa una 
serie di studi — saggi, con-
ferenze. lezioni — che in mas-
sima parte risalgono agli <an-
ni trenta >. E' bene precisare 
subito come ne risulti un li
bro che non ha nulla di gior-
nalistico o di divulgativu. 
quindi tale da richiedere una 
lettura piuttosto impegnativa. 
Questo resta vero anche se 
l'mdagine, prevalentemente di 
carattere etnografico e stori-

oo. fc resa piu completa dal rac-
conto del viaggiatore che si e 
recato piu volte sul posto per 
raccogliervi gli elementi di ba
se della sua analisi. 

II campo 
della ricerca 
Campo della ricerca e tutta 

quella vasta parte dell'Asia in
terna che sta fra 1URSS e 
la Cina e che non e prevalen
temente abitata — o comun-
que non e stata prevalente
mente abitata fino a pochi de-
cenni fa — ne da russi ne da 

cinesi (cosa. tra 1'altro. che an
cora oggi troppo spesso si 
ignora o quasi) dove ciee sia 
russi che cinesi sono arrivati 
relativamente tardi e ancora 
piu tardi sono stati present! 
in modo massiccio. Se si vuo-
le. un Iimite — ma per con
trasto anche uno degli 
elementi di interesse del li
bra — e che I'ottica domi-
nante e quella di un conosci
tore della Cina. che dalla Ci
na parte (il che non sempre 
torna a vantaggio di questo 
paese) per inoltrars: a studia-
re le regioni che lo interes-
sano. Anche la hnea geogra-
fica dell'indagine e costituita 
dal confine cino sovietico. poi-
che raramente Lattimore si e 
spinto in zone e fra popoli 
che slanno al di la di quella 
tinea. 

Mongolia. Sinkiang. Man 
ciuria sono quindi un no' i ca-
pitoli ideali del libra. Le pa-
gin* dedicate alia prima di 

queste regioni — che e anche 
la sola a costituire, per la 
massima parte, un paese indi-
pendente — sono a mio pare-
re fra le migliori della rac-
colta. Esse aiutano a capire 
quali ragioni storiche abbia-
no i mongoli per volere esse
re indipendenti e come possa-
no essere alieni da motivi di 
semplice solidarieta casiatica*. 
quindi anche decisi a difen-
dere quel loro Stato di step
pe e di deserti, che e l'unico 
a fraoporsi tra i due grandi 
Stati vicini, sovietico e cinese. 

L'influenza 
dell'« Ottobre»» 

Per il Sinkiang si sa — o 
almeno si dovrebbe sapere — 
come esso sia abitato da po-
polazioni che vivono sia in ter
ra cinese sia in terra sovieti-
ca. dove esse costituiscono il 
nucleo principale di aloune re-
pubbliche dell'Asia centrale, 
federate nell'Unione. E' un da-
to di fatto su cui si sono co-
struite nelle analisi giornali-
stiche degli ultimi anni ipote-
si assai frettolose. Ebbene, Lat
timore, studiando quelle popo-
lazioni negli anni «trenta * 
pote rendersi conto della 
grande influenza che gia allo-
ra vi aveva. piuttosto che il 
fattore puramente etnico, 
quello storico-sociale. fattore 
rappresentato dall'influenza 
emancipatrice che la rivolu-
zione socialista dell'Ottobre 
rosso ebbe anche nelle zone 
periferiche di quello che era 
stato rimpero zarista e, spes
so. oltre le sue frontiere. 

E* vero che tali analisi si 
riferiscono a un periodo in cui 
il Sinkiang appare ancora do
minate da uno Stato cinese, 
in cui la rivoluzione sociale 
non e passata. E' un peccato 
che lo studio non possa essere 
aggiomato con dati di oggi. 
che per noi sarebbero piti in-
teressanti, per un confronto 
dopo vent'anni di rivoluzione 
cinese: peccato, tanto piu in 
quanto la politics cinese nei 
confronti delle minoranze 
nazionali e uno degli aspet-
ti meno conosciuti della vita 
della Cina popolare. Anche co-
si lo studio di Lattimore e 
tuttavia un eccellente stimo-
lo a tenere presente tutta la 
complessita dei problemi di 
quella regione. 

Agli inizi degli anni «cin
quanta > Lattimore saluta-
va con interesse le possibili
ty nuove che si aprivano per 
quella parte del mondo con 
lo stabilirsi di rapporti ami-
chevoli fra URSS e Cina. in 
particolare per i progetti di 
costruzione di nuove ferrovie 
tra i due paesi. che doveva-
no traversare quelle terre scar-
samente popolate. Con la 
successiva tensione fra le due 
potenze socialiste alcuni di 
quei progetti sono stati ac-
cantonati ed anche quello rea-
lizzato — la ferrovia mongo-
la — non ha consentito di 
intensificare i contatti. Le pa-
gine dedicate a quelle ipote-
si si leggono quindi oggi co
me un epitaffio per una gran
de occasione perduta. Esse 
servono tuttavia a far com-
prendere quali interessanti 
prospettive si offrano ancora 
alle due parti per un'eventua-
le — anche se ora poco pro-
babile — ripresa di coopera-
zione. E' un argomento di piu 
che induce alia prudenza del-
l'analisi. 

La pubblicazione del libro 
di Lattimore mi sembra un 
segno assai positivo. L'inte-
resse per la Cina. per i suoi 
problemi, per i suoi rapporti 
col resto del mondo e immen-
samente cresciuto in questi 
ultimi anni. Ottimo sintomo. 
Alia fase piu superficiale e pre-
cipitosa di quell'interesse. 
spesso portata alia rapida 
ideologizzazione e quindi al 
mito. subentra ora — credo 
— quella di una riflessione 
piu accurata. Se la diffusione 
di un libra come quello di 
lattimore e indice di tale fe-
nomeno. sono convinto che sia 
da accogliere con soddisfazin 
ne. Nello stesso senso mi pa
re che si orientino piu che 
negli anni precedent! anche al-
tre scelte editoriali. Mi limito 
a segnalame una. tuttavia as
sai meno fel ice: Jacques Guil-
lermaz. Storia del Partito co-
munista cinese (1921-1949) 
(Feltrinelli. lire 4.000. pagine 
535) II tema. certo. e appas-
sionante. I'autore competente 
e il libro informato Ma d nel 
la visione generale della mate
ria che si riscontra un'andi-
ta di fondo. vera sostanziale 
Iimite dell'opera. La storia del 
PC cinese merita di piu. 

Giuseppe Boffa 

Dopo Teheran, le compagnie petrolifere mirano ad aumentqre i profitti alle spalle dei consumatori europei 

La benzina a peso d oro 
La minaccia di un rincaro del prezzo grava anche sull'ltalia - II meccanismo dello sfruttamento che ha creato le basi degli imperi petroliferi - Non h il trasporto che fa diventare 
piu costoso un barile di«oro nero»sulle navi cisterna - Perch6 comprando un litro di benzina si versa agli Stati Uniti una tassa clandestma - II modo di trasferire capitali all'estero 

Gli artisti per il 50' del PCI 
* « * 

Carlo Quattrucci: « Luglio 1960, a Porta S. Paolo », 1971 

Lunedl 1 marzo un signore 
che ha voluto mantenere l'a-
nonimo, come si addice a chi 
tratta affari important!. 
e sbarcato aU'aeroporto di 
Tripoli portandosi dietro 800 
milioni di dollari. Era il rap-
presentante delle 16 piu gros-
se societa petrolifere del mon
do capitalistic, le quali non 
vogliono essere chiamate 
«monopolio >, ma trattano 
con i govern! come se fossero 
una sola. Gli 800 milioni sono 
i maggiori versamenti che do-
vranno effettuare le compa
gnie per avere la disponibili-
ta del petrolio greggio della 
Libia. I ricavi annuali della 
Libia potranno salire cosl a 2 
miliardi di dollari, pari a 1300 
miliardi di lire all'anno, giu-
sto corrispettivo dell'ingente 
quantita di risorse ceduta al-
l'Europa: 160 milioni di ton-
nellate di petrolio annue. Ma 
da quali tasche sono saltati 
fuori questi 800 milioni di dol
lari e da dove traggono. le 
compagnie petrolifere, la cer-
tezza che questo sborso e co-
munque un buon affare per 
loro? 

Le risposte sono semplici: 
dalle tasche dei consumatori 
europei; dal dominio che le 
compagnie hanno dei mercati 
europei tramite, naturalmen-
te, dei governi che non voglio-
trattare da pari a pari con 
i paesi alia ricerca della loro 
indipendenza. 

Una sfrona merce 
Lo sforzo non & stato gran

de. 11 petrolio e una delle 
merci piu strane del mondo. 
Se andiamo in Irak, per di-
chiarazione della stessa Inter
national Petroleum Company, 
un barile di circa 150 litri co-
sta 130 lire di spese d'estra-
zione. Finora al paese pro-
duttore andavano, fra tasse e 
diritti, circa 500 lire. Ma 
chiunque andasse a compra-

re un carico di quel petro
lio, perfino sul Golfo Persico, 
pagava quello stesso barile 
sulle 940 lire. La moltiplica-
zione del profitto, si ripete 
in tal modo da decenni sulle 
rive del Golfo Persico a favo-
re di capitalist! statunitensi, 
inglesi, olandesi. Le 440 lire 
a barile, moltiplicate per mi
liardi di barili, hanno consen
tito di gettare le basi degli 
imperi petroliferi e di un im-
perialismo come quello statu-
nitense. Che cosa ha cambia-
to, rispetto a questa situazio-
ne, la trattativa conclusa il 
15 febbraio scorso a Teheran 
fra le societa petrolifere e i 
governi del Golfo? 

I paesi produttori del Golfo 
hanno ottenuto un rincaro di 
circa 150 lire a barile, o poco 
piu. Anche se fossero 200 lire 
a barile, fatti tutti i calcoli, 
il profitto per barile rimane 
di 220 lire. Le societa petroli
fere, tuttavia, non sono affat-
to contente di questa riduzione 
di ritmi, vogliono il miracolo 
integrale, pretendono di tra
sferire le 200 lire pagate ai 
produttori del Golfo sui prezzi 
della benzina e degli olii com-
bustibili venduti in Europa. 
I funzionari italiani delle va-
rie Esso, Shell, Gulf ecc... 
vengono mobilitati per visite 
ai ministri e imbeccate alia 
stampa dirette a «dimostra-
re > che i profitti sono spariti 
e il conto non lo devono pa-
gar loro, ma l'uomo della 
s tra da. 

A questo punto vengono 
messi al lavoro gli esperti, 
i Comitati prezzi. le statisti-
che. Noi ne abbiamo una. 
pubblicata dal ministero del-
l'lndustria italiano, la quale 
mette in evidenza un feno-
meno che si verifica addirit
tura a bordo delle petroliere 
che trasportano il greggio ver
so le raffinerie italiane ed 
europee. Risulta, infatti, che 
il prezzo di mercato, il quale 
ha gia raggiunto le 940 lire 

A GHILARZA I PRIMI VISITATORI TRA I LIBRI E I DOCUMENTI 

Nella casa-museo di Antonio Gramsci 
Un'esposizione di materiale fotografico e documentario allestita da giovani compagni e giovani aclisti - Aperto il seminario di studi sul « Mo-
vimento operaio ed i suoi rapporti con la questione sarda» • La relazione di Paolo Spriano seguita da un vivace dibattito - Contro le pro-
vocazioni fasciste nel Mezzogiorno, I'affermazione dell'autonomia non come municipalismo, ma come strumento popolare di autogovemo 

Dal nostro inviato 
GHILARZA. 2 

La casa di Antonio Gramsci, 
a Ghilarza, e rimasta come 
era: piccola, modesta, melan-
conica. con l'unico punto so-
lare del giardino minuscolo e 
pieno di piante. Sui muri bian 
chi e nella stanzetta di Nino, 

Mostra 
di pittura 
di Alfonso 

Gatto 
Si inaugura questa sera. 

3 marzo. alle ore 18. alia 
Galleria Zanini di via del 
Babuino la mostra perso
na le di pittura di Alfonso 
Gatto. Gatto pittore arriva 
a Roma dopo le sue « per-
sonali > di Venezia (al Tra-
ghetto), di Milano (al Na-
viglio). di Bologna (al Can-
cello). di Trieste (alia 
Torbandena). di Firenze 
(alia Santacroce). di Ba 
ri, Salerno. Lucca. 

H critico fiorentino Um-
berto Baldini nella sua pre-
sentazione al catalogo in-
vita i visitatori delta mo
stra a guardare le opere 
di Gatto non come quadri 
di un poeta che dipinge 
ma quali opere di un pit-
tore che trasferisce nei 
suoi quadri la bellezza. la 
verita. la purezza dei suoi 
versi di poeta ma con ple
na, reale egemonia del 
pittore nei confronti del 
poeta. Altri poeti, anche 
grandi. hanno dipinto dei 
quadri ma senza liberarsi 
dalla condizione del pittore 
della domenica. Alfonso 
Gatto e invece pittore di 
ogni giorno della settimana. 
La sua mostra romana e 
dunque un awenimento 
rilevante nella vita cul-
turale della Capitate. Le 
sue opere di pittura sono 
gia entrate a far parte di 
collezioni assai quotate di 
Milano. Venezia. Firenze. 
Alfonso Gatto. pittore, 

. e presente sul mercato 
con quotazioni che sicura-
mente gli rendono molto di 
piu di quanto abbia potuto 
e possa fruttargli la quo-
tazione sul mercato cfan-
tasma» della poesia. 

che accoglie i primi visitatori 
riportandoli ai ricordi delle 
c Lettere dal carcere >. giova
ni iscritti al nostro partito e 
giovani aclisti vanno allesten-
do la esposizione di materia
le fotografico e documentario 
seguendo le tappe fondamen-
tali della vita del grande ca
po comunista. La parte inizia-
le viene dedicata all'ambien-
te sardo, dove si formo la 
prima coscienza politica di 
Antonio. Gia risultano in mo
do cbiaro, nella continuita sto
rica ed in una semplice sinte-
si visiva, sia le radici sarde 
che gli sviluppi nazionali ed 
universali del pensiero di 
Gramsci che sorti da una del
le zone piu interne e chiuse 
dell'isola. ma riusci ad ab-
bracciare con la sua opera, 
il mondo intero. 

Nelia casa-museo. restaurata 
dallo architetto Giuseppina 
Marcialis senza modifiche so-
stanziali, secondo l'antica 
struttura dei locaJi, sono fin 
d'ora in mostra libri e docu-
menti (ne sono arrivati dal-
l'lnghilterra e dal Giappone, 
daU'Ungheria e dall'URSS, 
dalla Francia. dalla Repubbli-
ca federale tedesca, dalla Sve-
zia, dagli USA. e da tanti al
tri paesi) a testimonianza del
la risonanza che ha trovato 
e trova. fuori dei confini della 
Sardegna e dellltalia. il pen
siero gramsciano. Ed e pro-
prio dall'insegnamento di 
Gramsci. dal suo concetto di 
autonomia come autogovemo 
antimonopollstico delle masse 
meridional!, che ha preso av-
vio il seminario di studi sul 
< Movimento operaio ed i suoi 
rapporti con la questione 
sarda >. 

II compagno Paolo Spriano, 
nella introduzione, ha in pri-
mo luogo considerato il dise-
gno gramsciano di una ricer
ca sociologica non schemati-
ca nel quale venissero colti i 
rapporti tra movimento ope
raio e contadino per approda-
re ad uno studio sistematico 
delle classi subalterne. 

II problema ~ ha sottoli-
neato Spriano — e ora di ve-
dere come lo schema genera
le tracciato da Gramsci possa 
applicarsi alia situazkme spe-
cifica ed al contesto partico
lare che il Gruppo di Lavoro 
sorto oggi intnrno alia casa-
museo di Ghilarza deve esa-
minare. 

II relatore ha quindi intro-
dotto una serie di teml. pro-
ponendoli non come esaurien-
ti di ogni possibile ricerca, ma 

solo come stimoli preliminari. 
II primo tema riguarda un 
esame dell'intreccio che esiste 
tra la nascita della questione 
operaia e contadina in Sar
degna e la questione sarda in 
generale: ovvero, il rapporto 
tra l'isola e lo stato, prima 
quello piemontese e poi quello 
unitario. 

In Sardegna la classe ope
raia nasce sull'embrione di or-
ganizzazione degli zappatori e 
dei muratori. e dopo una fase 
corporativa (i Gremi, la cui 
ultima data e il 1864. che 
corrisponde all'ingresso dello 
stato unitario) si giunge alia 
espansione delle societa di 
mutuo soccorso. autonome se 
pure legate alia ideologia del
le classi dominant!', fino al 
social ismo — con una Iunga 
serie di lotte, ad esempio 
quella dei battellieri di Car-
loforte — dell'ultimo 800. 

Spriano si e chiesto in che 
misura questo socialismo — 
che potremmo definire di im-
portazione k\ quanto i primi 
organizzatori venivano dal 
continente, spesso con atteg-
giamenti ancora vecchi. pater-
nalistkH — ha agito nell'iso-
la, e in quale misura e risul-
tato un fenomeno positivo op-
pure negativo. 

Si tratta di un complesso 
intreccio di problemi che me
rita studio ed attenzione. Solo 
attraverso una analisi rigo-
rosa possiamo riuscire a va-
lutare bene in quale modo il 
forte stimolo alia organizza-
zione ed alia lotta. il contri
bute alia creazione di quadri 
che costitui in seguito la inte-
laiatura del movimento. sono 
stati bilanciati dagli aspetti 
negativi di una predicazione. 
di una trasmissione di diret-
tive che ritardarono la sco-
perta della questione meridio-
nale e della questione sarda. 
nonche il tipo di oppressione 
doppia e coloniale esistente in 
Italia. 

Spriano, concludendo il di
battito. ha sottolineato il par
ticolare significato dell'inizia 
tiva promossa In Sardegna, 
proprio a Ghilarza. per allar-
gare il patrimonio di storia 
del movimento operaio e con
tadino nella direzione di una 
ricerca che, secondo la tipica 
formulazione gramsciana. aiu-
ti le classi subalterne a pren-
dere coscienza di s*. del 
proprio passato e della pro
pria prospettiva. 

II dibattito ha registrato nu
meral interventi: lo itudanU 

universitario cattolico Piras, 
di Ghilarza; il dr. Michelan
gelo Pira, saggista e capo uf-
ficio stampa del consiglio re 
gionale; il dr. Giuseppe Pi-
sano, del comitate regionale 
della DC; il dr. Bruno Ana-
tra. assistente della facolta di 
Magistero dell'Universita di 
Cagliari; il vice presidente del 
consiglio regionale compagno 
Armando Congiu; Agostino 
Ariu. contadino di Oristano: il 
dr. Giorgio Macciotta, tnse-
gnante del liceo Michelangelo 
di Cagliari: la dottoressa Au
gusta Miscali. insegnante di 
Ghilarza. 

La discussione si e incentra-
ta sulla natura particolare del
la classe operaia sarda e dei 
suoi legami con il mondo con
tadino e pastorale, che hanno 
determinato sia le condizioni 
di sottosalario. ancora presen-
ti. sia la difficolta nel ritrova-
re una autonoma dimensions 
organ izza tiva. 

Nella conclusione, il compa
gno Spnano ha indicato tre 
possibili filoni di ricerca: I'e-
conomia sarda ed i suoi rap
porti con 1'economia nazio 
nale. come condizione di ve
rifica del blocco storico tra 
classe dirigente italiana e 
classe dirigente isolana; la na
tura del movimento sardista 
come forma autonoma di or-
ganizzazione delle classi su
balterne di derivazione picco 
lo-borghese; le origini del fa 
scismo in Sardegna ed il pas-
saggio al partito di Mussolini 
dei principal i quadri dei parti-
ti borghesi. nonche della mag 
gioranza dello stesso movi
mento sardista. 

Siamo un Gruppo di Lavoro 
— ha sottolineato giustamente 
il dirigente regionale dc dot-
tor Pisano. chiudendo la pri
ma lezione del seminario — 
ma non un gruppo asettico. 

Mentre nel meridione si 
estendono le provocazioni fa
sciste, ed i gruppi eversivi 
vengono mossi dalle classi ca 
pitalistiche egemoni del nord 
e del sud. gli intellettuali ed 
t giovani operai, contadmi, 
studenti, convenuti nella casa 
di Gramsci dai bacini mine 
rari e dalle zone interne agro 
pastorali, hanno inteso riba-
dire, tutti, che questa inizia-
tiva non ha solo carattere 
scientifico: e un ricerca di 
parte, dalla parte delle classi 
subalterne, per prendere cc~ 
noscenza della problematica 
della Regione 

Giuseppe Podda 

Prigioni USA in sciopero 

« Le prigioni sono campi di concentramento per i poveri»: 
cosi dice un cartello poiiato dai dimostranti a Tacoma, negli 
Stati Uniti, nel corso di una manifestazione a favore dei datt-
nuti in sciopero nella prigione federale. L'attrice Jane Fonda 
•ra tra la folia che polemkamente tolidariizava con gli scio-
peranti: un altro modo di sottollneare, aftraverso la danuncia 
del sistema giuditiarlo, la sua opposition* sempre piu Intran
sigent* e pubblicamant* espressa a tutto II sistema ameri
cano, a Nixon, alia pelitlca Interna ed estera defll ftatl Until. 

sulle rive del Golfo. a bordo 
delle navi cisterne dirette al-
l'ltalia viene fatturato a 1200 
lire (costo di trasporto esclu-
so, naturalmente). 

Altre 260 lire al barile se 
ne vanno, dunque. ed il petro
lio e appena entrato nelle 
stive. E ormai raddoppia le 
650 lire di costi e tasse pagati 
nel paese produttore. Ma le 
nuove 260 lire di profitto non 
hanno la stessa funzione del 
precedente profitto. in qualche 
modo legalizzato dagli accor-
di; queste 260 lire (che molti
plicate per le centinaia di 
milioni di barili fanno, per 
l'ltalia, centinaia di miliardi) 
servono a trasferire capitali 
dall'Italia senza nemmeno 
passare per il benevolo siste
ma bancario italiano, a non 
pagare le tasse sui profitti in 
Italia e a far scomparire gia 
in alto mare le prove che le 
societa petrolifere possono non 
solo pagare i prezzi del greg
gio rincarati ma persino ri-
durre i prezzi attuali. 

Bilanci fasulli 
Certo. un governo nella pie-

nezza della sua autonomia po
litica non sopporterebbe tanto. 
Cosa fa il funzionario della 
finanza quando un commer-
ciante fa scomparire il suo 
fatturato per non pagare le 
tasse? Applica dei coefficien-
ti e, se e un agente onesto. 
fa pagare le tasse lo stesso. 
II governo italiano che cono-
sce i prezzi di listino del pe
trolio greggio del Golfo pud. 
dunque, ignorare i bilanci fa
sulli delle societa (presentati 
tutti in perdita. per 40 mi
liardi all'anno, ormai da un 
decennio) respingere le fattu-
re artatamente maggiorate, 
rifare i conti e costringerle 
a pagare. Una simile man-
canza di tatto equivarrebbe 
a scatenare una guerra ideo-
logica, lo sappiamo, ma ne 
varrebbe la pena perche at-
tuaJmerrte chi acquista un li
tro di benzina o un quintale 
d'olio, in Italia, paga una tas
sa agli Stati Uniti, patria co-
mune delle societa petrolifere. 
dove affluiscono sia i miliardi 
sottratti al fisco che i prodotti 
netti. Ogni cittadino italiano. 
in pratica, paga questa tassa 
nascosta che si applica con un 
semplice atto di destrezza in 
acque estraterritoriali. 

Non accuseremo le societA 
petrolifere di non amare l'lta
lia e gli itabani. II patriotti-
smo e i nostri livelli di vita 
non sono affar loro. C'e una 
logica economica, nella forma-
zione dei prezzi del petrolio. 
che stravolge il mondo in cui 
viviamo. Le societa petrolife
re, cresciute a dimensione 
mondiale. estraggono petrolio 
nel Medio Oriente, nel Nord 
Africa o negli Stati Uniti: nel 
primo caso il barile costa 10. 
nel secondo 15. nel terzo 30: 
ebbene esse fanno un prezzo 
solo, mettiamo di 20. sottraen-
do il 100% nel Medio Orien
te ed il 30% nel Nord Africa. 
per potere trasferire il tutto a 
favore dell'economia degli 
Stati Uniti, prima ancora che 
dei loro propri profitti, che 
pure sono immensi. 

Guardiamo ad alcune cifre. 
fornite dalla banca dei petro-
lieri di tutto il mondo, la 
Chase Manhattan Bank. Per 
estrarre petrolio negli Stati 
Uniti sono stati investiti nel
le sole attivita di estrazione 
26.360 milioni di dollari: nel 
Medio Oriente soltanto 1.775. 
Nel corso del 1969 a fronte di 
4.415 milioni di dollari di inve-
stimenti petroliferi negli Stati 
Uniti ne sono stati fatti solo 
140 nel Medio Oriente. sempre 
nella fase estrattiva. Se allar-
ghiamo l'orizzonte alle raffine
rie. alia chimica. agli impian-
ti di trasporto abbiamo questa 
evoluzione: negli Stati Uniti 
si e passati dai 5.950 milioni 
di dollari del 1958 agli 8.900 
del 1969: nel Medio Oriente 
da 495 a 780 negli stessi anni. 
Gli investimenti annuali sono 
aumentati dunque di 2.950 mi
lioni di dollari negli USA e 
di 285 nel Medio Oriente. 

Gli investimenti negli USA. 
il basso prezzo dell'energia 
USA parte essenziale del suo 
sviluppo economico, sono fi-
nanziati dai paesi produttori 
e dai consumatori europei in
sieme. Cosi il gigante econo-
mico-militare pud crcscere an
cora. oltretutto indipendente. 
grazie all'autarchia petrolife-
ra statunitense alimentata con 
i nostri soldi. E' cosi che di 
viene possibile cercare petro 
lio in Alaska, in condizioni 
proibitive, a costi triplicati, e 
venderk) negli Stati Uniti ad 
un prezzo inferiore a quello 
che gia dobbiamo pagare in 
Italia per il petrolio che sgor-
ga a cento miglia dai nostri 
confini. 

E' una storia esemplare dei 
rapporti imperialistic! che ca-
ratterizzano I'economia mon
diale oggi. Una storia tutta 
da raccontare quando il go
verno italiano trovera il co-
raggio per annunciare agli ita
liani che i'oholo pagato alle 
societa petrolifere non basta 
e bisogner.̂  aggiunger\ri qual
che spicciolo. 

Renzo StafeneRi 


