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OGGI 
RISPGflDE 

FORTEBRACOO 

E ALLORA? 

«Caro Fortebraccio, ti 
allego una lettera di pro-
testa contro alcuni articoli 
di Giuliano Zincone sugii 
infortuni sul lavoro. lette
ra pubblicata oggi sul Cor-
rierc delta Sera. II flrma-
tario di questa lettera, Lu
ciano Vignati. non e solo 
Consigliere del Collegio de-
gli Industriali Edili di Va-
rese ma e anche un de-
mocristiano di destra, gia 
consigliere provinciale e 
membro di non so quanti 
consign di amministrazio-
ne. anticomunista per ec-
cellenza nonostante i suoi 
trascorsi partigiani. 

«II Vignati se la prende 
con la cifra di 600 infortu
ni giornalieri e si dilunga 
in una casistica per indi-
care che, nella maggior 
parte dei casi, sono di lie-
ve entita. Al primo posto 
annovera l'infortunio dovu-
to a: "spruzzo di calce in 
un occhio" e conclude di-
cendo che si tratta di qui-
squilie, guaribili in 5 6 al 
massimo 10 giorni. Mi ri-
cordo invece di mio padre, 
uno di quei tanti muratori 
che Vignati definisce bo-
nariamente "disattenti". 
Un bel giorno si prese uno 
"spruzzo di calce in un oc
chio" e vl perse totalmen-
te la facolta visiva. In 
cambio ricevette una pen-
sione di circa 4000 lire 
mensili. 

« Che ne diresti se il Vi
gnati provasse a lavorare 
sui cantieri e prendesse la 
sua razione di "spruzzi di 
calce in un occhio"? Cre
do che gli farebbe un gran 
bene anche se, per bonta 
d'animo e per il comune 
passato partigiano, non gli 
auguro la cecita affinche 
possa continuare a vedere 
il mondo che cambia. Che 
qualche cosa stia cambian-
do lo dimostra anche il 
fatto che uno come Vigna
ti debba oggi polemizzare 
con il Corriere della Sera. 
Tuo Angela Chiesa - Fede-
razione del PCI - Varese ». 

Caro Chiesa, ho visto la 
lettera del signor Luciano 
Vignati (insieme con quel
le del presidente delta Con-
flndustria ing. Lombardi e 
dell'ing. Aldo Savigni, pre
sidente degli industriali 
della ceramica) al mio ri-
torno dalle ferte e la tua 
lettera mi e giunta ancora 
pm tardi. Se ora la pub-
blico, nonostante che non 
sia piii attuale e sebbene 
non abbia bisogno di com-
vienti, eloquente com'e, e 
soltanto perche mi offre 
I'occasionc di fare due os-
servazioni: una, che chia-
merb psicologica, ed e del 
tutto di dettaglio; Valtra 
generate, dwiamo ideologi-
ca. Naturalmente e questa 
seconda che, senza parago-
ne, mi sta piit a cuore. 

La prima osservazione ri-
guarda la lingua del signor 
Vignati: spero che sia piu 
bravo a costruire le case 
che i periodi. Egli scrive 
a un certo punto: «Non 
nego affatto che si posso-
no verificare incidenti, an
che gravi, ma affermo sen
za tema di smentita che 
cid e dovuto a fatalita, a 
volte per momentaneo ma-
lore, anche per distrazio-
ne. vivaddio!, mai per 
grettezza e per 1'avarizia 
di non spendere (da auten-
tici assassini come ci si 
vuol far figurare) protesi 
solo nella politica del gua-
dagno e del supersfrutta-
mento...». Ora, a parte la 
bellezza di quella «avari-
zia di non spendere» e di 
quel «protesi nella politi
ca del guadagno », io trovo 
stupenda e sigmficativa, 
per un cattohco blindato 
come deve essere il stgnor 
Vignati, I'esclamazwne raf-
forzativa « vivaddio! », che 
segue il suo elenco delle 
cause accidenlali di infor-
tunio. Quel «vivaddio! » 
prorompe dal petto delto 
senvsnte, in un impcto di 
conforto e di sollievo. Vi
vaddio: se Dio vuole, pare 
che dica il signor Vignati, 
i muratori si ammazzano 
per fatalita, perche si sen-
tono male, quelle calie, 
perche si distraggono a 
guardare Vuccellino. Noi 
che c'enlriamo? E queslo 
signore, che qui, in terra, 
ha tanti posti nei consign 
di amministrazione e su, 
in Cielo, ne ha sicuramen-
te prenotato uno in Para-
diso, non ha sentito che li. 
in luogo di quel «vivad
dio! » ci voleva un <r pur-
troppo » un « ahime », una 
esclamazione, insomma, de-

solata e scongiurante. Ma 
bisognerebbc che tra que-
sti democristiani di destra, 
caro Chiesa, ce ne fosse 
uno, almeno uno, crtstia-
no. Non se ne trova, e cre
do che non se ne siano mai 
trovati. 

L'altra osservazione d, 
come dicevo, generate, e 
t'occasione di formularla 
mi vienc ofjerta dal tuo 
accenno finale al «nuovo» 
Corriere della Sera. Quan-
do vi leggo tnchieste co
me quelle di Giuliano Zin
cone suite «morti bian-
che », o articoli come quel-
li di Alfonso Madeo suite 
carceri, o servizi come 
quelli di Giovanni Rttsso 
sullo stato del Mezzogior-
no, o scritli come quelli di 
Giancarlo Masini sul cole-
ra e suite condizioni sani-
tarie e sociali che ne fa-
voriscono I'insorgere. e al-
tre « campagne » condotte 
dal giornale di Ottone, 
penso subito anch'to ai si-
gnori Vignati di tutta Ita
lia che flnalmente trove-
ranno sul « loro » giornale 
gran parte delle verita che 
not, sul «nostro» giornale e 
nei nostri comizi e in Par-
lamento, e dovunque ci sia 
possibile farci sentire, an-
diamo ripetendo da sem-
pre. Di queste scoperte, di 
queste denunce noi non vo-
gliamo affatto Vesclusiva: 
ci preme che alia consi-
derazione della nostra 
realta sociale. quale effetti-
vamente e, sia conquistato 
un numero sempre piii va-
sto di coscienze. Questo d 
cio che conta, e se la pos
sibile (ma improbabile) 
« conversione » dei signori 
Vignati deve compiersi at-
traverso il Corriere della 
Sera, ben venga il Corriere 
della Sera. 

Ma con i giornalisti au-
tori di quelle inchieste e 
di quelle indagini e delle 
esplicite denunce che ne 
conseguono, come la met-
tiamo? Si tratta di colle-
ghi motto bravi, non c'i 
dubbio, i cui scritti io uso 
leggere, come credo che 
facciamo tutti noi, con 
grande interesse e con sin-
cera solidarieta. Ma quan-
do arrivo alia parola «fi
ne », nei loro servizi, non 
so trattenermi dal doman-
darmi: «E allora? ». Per
che e chiaro che Zincone 
(cito lui anche per tutti gli 
altri) non si limita a purl 
esercizi di registrazione, 
fotografica e meccanica. I 
suoi scritti contengono ac-
certamenti di colpe pun-
tualmente elencate e di re-
sponsabilita esplicitamente 
riconosciute: ne segue 
dunque un giudizio, anche 
se non espresso; e non e 
difficile indovinarlo. D'al-
tra parte e chiaro che 
quando un Russo descrtve 
con passione neppure ve-
lata la miseria del Sud, 
con cio stesso la giudiia, 
ed e evidente che non la 
pensa come un episodio 
che sta a se, singolarmen-
te guaribile, via il dente 
via il dolore. Questi nostri 
colleghi sanno benissimo 
che tutto si lega, che in 
una societa nella quale le 
fabbriche sono cio che so
no, le carceri non possono 
non essere disumane, le 
terre del Sud non possono 
non essere terre di dispe-
razione, i quartieri di Na-
poli non possono non co-
noscere la miseria, il tifo, 
labbandono e la fame. Ba-
sta che si leggano tra loro, 
del resto, per ottenere, 
completo, il quadro che es-
si stessi hanno concorso a 
comporre. 

E allora? Credono, que
sti nostri colleghi, di po-
ter chiudere la cartella, 
quando hanno finito di 
scrivere, e di andare a ca-
sa come se nulla fosse ac-
caduto? Come pensano di 
poter seguitare a stare dal-
la parte in cui stanno, do-
po che ce I'hanno cost be
ne descritta? Dalla vostra 
parte, essi ci dicono qual
che volta, succedono cose 
che non possiamo appto-
vare. Ah certo, lo sappia-
mo anche noi e anche noi 
ne soffriamo. Ma abbia-
mo con noi la giustizia, e 
avremo la liberla; mentre 
to/, da voi, non avete ne 
Vuna ne l'altra. 

Una volta Mario Missiro-
It a un collega che era 
diventato comumsta disse: 
« Tu hai avuto il coraggio 
di andare dal medico ». E 
voi che, come risulta dai 
tostri scritti, vi sentite il 
tumore sotto la pelle, per
che vi rifiutate di andare 
dal medico? 

GRAZIE E SALUTI 

Non posso rispondere dt-
rcttamente a un buon nu
mero di lettori che non 
hanno indicato il loro in 
dirtzzo Voglto nngraziar-
It qui: R. Capone, Hernia; 
R B. Follonica; Salvalo-
re Verdim, Rimini; Un 
gruppo di contadtni. Bon-
deno; B G., Chiusi; Mario 
B., Prato; U. Cavresto, Mi-
lano; G. A Posadino. Mila 
no; N. C, Caserta; S. R.. 
Follonica; A. R., Parma; 
S. A., Conegliano Veneto, 
N. D., Bologna; M. Temel-
lino, Gaggio; Un gruppo di 
metalmeccanici, M assa 
Carrara; F. De Vito, Brin-
disi; E. Gatti, Milano; G. 
Galli, Collecchio; A. Met-
tali, Siena; A. Pigna, Ge-

nova; U. Pc%ce, Scafali; G. 
Pasqualt, Verona; A. Bo-
selli, San Secondo; G. B., 
Trcviso; A. Zambrone, Pi
sa; A. Pat rone, Genova; A. 
L., Roma; Serena, Pisa; A. 
Rcmondma e G. Brambil-
la, Brescia; G. Penso. Ce-
sena; R. Langin, Talli; G. 
Gualandi, Bologna; M. Pa-
ravam, Roma; L. G., Fcr-
rara; Giorgio B., Catania; 
T. Butturtni e L. Nardino, 
Brescia. Ce ne sono poi al
tri con la firma illeggibite. 

Mi preme tnfine rassicu-
rare iJ leltore A. Rusconi 
di Tradate (Varese): ho 
declinato I'invito a far par
te della Giuria del «Pre-
mio Forte dei Marmin. 

Fortebraccio 

LA CEE DI FRONTE ALLA CRISI DELLE FONTI DI ENERGIA 

^asetedipetnik^ 
« Adesso ogni goccia e importante »: l'allarme viene dato addirittura a proposito del funzionamento delle industrie 
quest'inverno - II consumo e in rapidissima ascesa: da chi importare e a quale prezzo?- II ricatto degli StatiUniti 
verso i Paesi produttori - L'urgente necessita di una politica indipendente e autonoma dell'Europa comunitaria 

Dal nostro inviato 
BRUXELLES. settembre. 

« Petrolio: adesso ogni goc
cia e importante » — titola nei 
suo numero di settembre 
l'importante mensile econo
mic )̂ francese VExpansion. Le 
previsioni formulate nell'arti-
colo sono abud^tanza dramma-
ticlie: se l'inverno sara mite, 
non vi saranno problemi; ma 
se sara rigido, invece, e'e il 
rischio che non tutti gli im-
pianti di riscaldamento pos-
sano funzionare a pieno lit 
mo. La situazione e piii o me-
no analoga in molti paesi eu-
ropei. Per la prima volta, 
quest'anno, la psicosi della 
crisi della energia si diffon-
de con impressionante rapidi 
ta. Non solo, evidentemente, 
per il riscaldamento ma per 
il funzionamento stesso delle 
industrie che dipendono dal-
l'approvvigionamento di pe
trolio. E cosi dopo l'allar
me sui «limiti dello svilup-
po » capitalistico ecco il ner-
vosismo. la preoccupazione, il 
dramma attorno al petrolio. 
Alia Comunita europea il pe-
i-icolo viene avvertito. Ma, co
me al solito. i mezzi che ven-
gono approntati per farvi 
fronte appaiono del tutto ina-
deguati. Forti, d'altra parte, 
sono i motivi di divisione Tra 
i nove paesi che ne fanno 
parte. 

La concorrenza 
del Giappone 
Qual e il problema. nei suoi 

termini essenziali? II bisogno 
di energia cresce rapidamen-
te in tutto il mondo capita
listico. Ma, proporzionalmen-
te, cresce soprattutto nella 
Europa occidentale e in par-
ticolare nei paesi della Cee. 
Calcoli attendibili prevedono 
che negli anni compresi tra 
ii 1970 e il 1985 il consumo 
di energia nei paesi della 
Cee dovrebbe passare dall'e-
quivalente di 800 milioni di 
tonnellate di petrolio a 1700: 
piu del doppio. Tra il 1985 e 
il 2000 il consumo dovrebbe 
ancora raddoppiare. Quel che 
succedera dopo questa data 
nessuno e in grado di dirlo. 
E' accertato, invece. che tale 
consumo di energia si fara 
sempre piu in forma di pe
trolio: negli anni compresi 
tra i! 1970 e il 2000 la per-
centuale di petrolio consuma 
ta in Europa occidentale ri-
spetto a tutte le altre fonti 
di energia dovrebbe passare 
dal 34 al 44 per cento. Ma 
volendosi Iimitare alle previ
sioni per l'anno 1935 e stato 
calcolato che nei complesso 
dei paesi della Cee il consu
mo di energia sotto forma di 
petrolio sara nell'ordine dei 
due terzi e che di tale quan
tity una percentuale variante 
tra I"85 e il 90 per cento sara 
importata. II che vuol dire. 
in pratica, che nei 1985 l'Eu-
ropa della Cee dovra importa
re tra gli 800 e i 900 milio
ni di tonnellate di petrolio. 
Da dove? E a quale prezzo? 
In questi due interrogativi. 
formulati da Denis Bauchard 
in uno degli ultimi numeri del 
Monde Diplomatique, e la so-
stanza del problema. 

Per cercare di elaborare 
una risposta bisogna tener 
conto di due elementi: pri
mo, 1'ingresso degli Stati Uni-
ti (e del Giappone) sulla sce-
na dei paesi importatori di pe
trolio: secondo, 1'atteggiamen-
to dei paesi produttori. Fino 

duttori perdite secche ad ogni 
svalutazione della moneta 
americana. Di qui la richie-
sta di una specie di scala mo
bile scaturita dalla recente 
conferenza di Vienna. In se
condo luogo, l'orientamento 
die sembra farsi strada e 
quello di adoperare il petro
lio come un'arma per costrin-
gere il mondo capitalists nei 
suo insieme, e gli Stati Uniti 
in particolare, a rivedere alia 
radice i rapporti con quella 
parte del mondo del sotto-
sviluppo. 

Come si reagisce di fron
te a questi orientamenti nuo-
vi che affiorano nei paesi pro
duttori di petrolio? La rispo
sta a tale interrogativo la si 
puo ricavare da una parte 
da una frase rivelatrice di Ni
xon secondo cui i paesi pro
duttori di petrolio saranno 
comunque costretti a subire 
la legge dell'acquirente e dal-
l'altra da un articolo scrit-
to da un alto funzionario del 
Dipartimento di Stato ameri-
cano, James E. Akins, su Fo
reign Affairs. In sostanza sia 
Nixon che Akins preconizza-
no una politica di estrema 
durezza nei confronti dei pae
si produttori di petrolio per 
costringere i loro gruppi di-
rigenti a fornire, sulla base 
della « legge» del cartello 
internazionale, tutto il petro
lio di cui il mondo capitali-
sta ha bisogno. E per rag-
giungere questo obiettivo sol-
lecitano, come s'e visto nel-
l'abbozzo di proposta di una 
nuova Carta atlantica elabora-
to da Kissinger. 1'unita del 
mondo occidentale attorno al
le posizioni americane e del 
cartello. 

Tenderize 
diverse 

Attrezzature per la ricerca del petrolio in Marocco 

ad ora il consumo di petro
lio degli Stati Uniti dipende-
va in scarsissima misura dal
le importazioni (circa il 23 
per cento) e quasi tutto pro-
veniente dal Canada e dal 
Venezuela. Ma anche per gli 
Stati Uniti i b'sogm tendono 
ad aumentare in misura con-
siderevole. Entro il 1980 essi 
dovrebbero importare tra i 
300 e i 500 milioni di tonnel
late centra i 130 del 1970. 
Non li potranno ottenere ne 
dal Venezuela ne dal Cana
da (quest'ultimo paese, pro-
prio in questi giorni, ha tas-
sato drasticamente le espor-
tazioni di petrolio negli Stati 
Uniti). Dovranno quindi or:'en-
tarsi verso le fonti tradiziona-
li dell'approvvigionamento eu-
ropeo: il vicino Oriente e 
l'Africa del nord. 

Piii o mono analoga e la 
situazione del Giappone an 
che se le prospettive di unc 
sviluppo delia produzionc in 
alcuni paesi dell'Asia del sud-
est rendono, almeno per ora. 
meno preoccupante la concor
renza giappone.se rispetto a 
quella americana. E' vero, 
d'altra parte, che Nixon ha 
lanciato un ambizinso pro-
gramma di sviluppo della 
energia nucleare e di accele-
razicne dello sfruttamento dei 
giacimenti dell'Alaska. Ma 
cio non toglie che nei corso 

j dei prossimi dieci o quindi-
1 c: anni gli Stati Uniti cerche-

ranno di accaparrarsi la mag-
giore quantita possibile di pe
trolio e lo faranno nelle zo
ne di rifornimento europeo. 

Ve ne sara per tutti, di pe
trolio. in queste zone? Una 
recente conferenza di esperti 
tenuta a Londra ha risposto 
positivamente a questa do-
manda e di conseguenza la 
situazione dovrebbe essere 
sdrammatizzata. Ma le cose 
non sono cosi semplici. 

Profitti 
in aumento 

L'ipotcsi della riunione di Lon
dra sulla possibilita di evita-
re una gravissima crisi delle 
fonti di energia e una ipote-
si a breve termine: dieci o 
venti anni. E dopo? A questo 
interrogativo non c e ancora 
una risposta persuasiva. Non 
solo. Ma anche la ipotesi a 
breve termine non tiene con
to di un altro interrogativo: 
quale sara ratteggiamento dei 
paesi produttori? II proble
ma — va subito chiarito — 
non e solo quello dei prezzi 
del greggio. E \ invece. del 
modo e della misura della uti-

j Iizzazicne del petrolio per usci-
{ re dal sottosviluppo che carat-
| terizza quasi tutti i paesi pro-
' duttori di petrolio del Vicino 
' Oriente e dell'Africa del nord. 

Perche abbiamo detto che il ; 
problema non e soltanto quel- j 
lo del prezzo richiesto dai • 
paesi produttori? 

Una rapida ccchiata ad a!-
cune cifre sara sufficieme 
per situare ' questa questio-
ne al posto giusto. Nei corso 
del primo trimestre del 1973 
le cinque maggiori compagnie 
petrolifere americane hanno 
ricavato un aumento del 26 
per cento dei profitti rispetto 
al periodo corrispondente del 
1972. Spettacolare. addirittura. 
e l'aumento dei profitti del
la EXXON: 43.1 per cento di 
aumento nei primo trimestre 
del 1973 rispetto al primo 
trimestre del 1972. Andiamoci 
piano, percio. prima di accet-
tare per buona la campagna 
di stampa secondo cui tutte 
le difficolta deriverebbero dal
le « pretese » dei paesi pro
duttori di vendere sempre piu 
caro il greggio. Nonostante. 
infatti. gli aumenti di questi 
ultimi tempi, i margini di pro-
fitto delle compagnie petroli
fere rimangono enormi. 

In realta quando ci si inter-
roga sulla incognita costitui-
ta dal l'atteggiamento dei pae
si produttori di petrolio e da 
un altro angolo visuale che 
bisogna guardare al problema. 
Prima di tutto bisogna tener 
conto del fatto che un siste-
ma monetario tutton basato 
sulla ennipotenza del dolla-
ro comporta per i pa^si pro-

Dopo cinque giornate di intenso lavoro a Reggio Emilia 

Concluso il convegno sulla Luxemburg 
NeU'ultima fase del dibattito, 1'interesse si e concentrato sul nesso 
tra spontaneita e organizzazione — Le conclusion! di Lelio Basso 

Dal nostro inviato 
REGGIO EMILIA, 22 

II convegno luxemburghia-
no si e concluso oggi. dopo 
cinque giorni di intenso lavo
ro. Ma avrebbe potuto aoche 
immedi-at-amente riprendere, 
se misuriamo 1'interesse su-
s:itato nei nutrito pubblico di 
studiosi marxisti di tutto il 
mondo che 1 "hanno seguito. 
Un interesse che ieri e quasi 
e=p!oso. allorche il dibattito 
ha potuto finalmente prende-
re una parte dello spazio fino 
ad allora occupato dai rela
tor j . 

Sono state le rel-azioni del 
pol-acco Kowalik sull'accumu-
lazrone capitalistica in Rcsa 
Luxemburg, del venezueleoo 
Cordova su Rosa Luxemburg c 
il mondo sottosviluppato e, 
particolarmente, del tedesco 
occidentale Negt sul proble
ma della spontaneita e dell'or-
ganizzazicne, a suscltare una 
discussione che ha di colpo 
riportato il convegno da una 
certa sfera accademica. ad una 
viva attualita politica. 

Per alcuni studiosi tedesco-
occidentall (Negt, Seifolt, 
Agnoll), la realti attuale ri

sulta abbastanza delimitate 
dal quadro politico e sociale 
del loro paese: per cui l'esaita-
zione che da loro e venuta 
della spontaneita, dal m-aggio 
francese fino ai recenti «scio-
peri selvaggi >» alia Ford di Co-
lonia e parsa piu l'espressione 
di una insofferenza morale 
che non una anahsi marxista 
ancorata alio stesso pensiero 
di Rosa Luxemburg Parecchi 
interventi. e in particolare 
quelli di Berselli di Modena, 
dei tedeschi Radzcum e 
Schleifstein e del compagno 
Gruppi hanno criticato queste 
impostazioni. 

Grupp' ha ripreso il ten>a 
delle «differenze» fra Rosa 
Luxemburg e Lenm. per nba-
dire che vanno collocate nella 
lotta che entr-ambi condussero 
contro la II Internazionale 
opportunista e revisionista. II 
« central ismo » non l*ha inven-
tato Lenin, bensi Marx. Un 
centralismo inteso come oapa-
cita del partito di operare la 
sintesi politica delle lotte, del
le stesse spinte che vengono 
dalla spontaneita delle masse, 
per unificare il movimento in 
una visione strategica e tattl-
ca. Tutto 11 marxifimo, propo-

nendosi di dare un fondamen-
to scientifico al movimento 
rivoluzicoario, pone il proble
ma della coscienza di classe 
e politica. del superamento 
della spontaneita. Special-
mente in una societa moder-
na, la direzione di un partito 
rivoluzicnario deve porsi non 
a livello di una singola fab-
bric^a cd universita. ma a li
vello nazionale e internazio
nale. 

Stamane. dopo le relazionl 
dell'inglese Geras sulla teona 
del «crol!o» in Rosa Luxem
burg. del tedesco Hentze su 
«spontaneita e organizzazio-
ne» e del giapponese Ito su 
«Rcsa Luxemburg e il movi
mento operaio giapponese», 
il compagno Bogorad dell'Isti-
tuto di m-arxismo leninismo 
di Mosca ha posto nei suo in-
tervento il tema del valore 
generate — affermato dalla 
Luxemburg — della forma di 
organizzazione dei soviet, non 
come elemento di dissoluzione 
del partito ma di incontro fra 
il partito e le masse. Ha inol-
tre sottollneato 1'orlglnale svi
luppo del principio delle auto-
nomle locall, praente ntUa 

Luxemburg, da parte dei par-
titi comunsti francese e ita-
liano. 

Lelio Basso ha tratto. a tar
da ora del mattino. delle bre-
vi conclusion!. L'esperienza di 
Reggio Emilia e strata posi-
tiva, e la «Settimana di stu-
di marxisti » sara ripetuta an
che negli anni awenire. Nei 
mento del dibattito. Basso si 
e limita to ad affrontare la 
questione Lenin - Luxemburg, 
per ribadire che entrambi i 
due gr-andi pensatori rivolu-
zicnari vanno collocati nei 
preciso e diverso contesto sto-
rico in cui operarono. In que
sto quadro vanno colte, stori-
cizzate e sviluppate alia luce 
dell'esperienza di oggi, le dif-
ferenze fra loro. 

Delia Luxemburg resta so
prattutto valido. secondo Bas
so, l'accento da lei posto sul 
momento della creativitA e 
della crescita di coscienza del
le masse. Due forze di cui og
gi vi e bisogno come non mai 
per operare, da marxisti e da 
rivoluzionari. nella realta al 
fine di trasformarla. 

Mario Passi 

Rivelatore. a questo propo
sito, e l'appoggio fornito dal 
Dipartimento di Stato — co
me si ricava dall'articolo di 
Akins — alia proposta formu-
lata nei 1970 da una compa-
gnia petrolifera americana. 
Essa chiedeva di bloccare tut
ti gli acquisti di petrolio li-
bico. e alia osservazione se
condo cui le risorse finanzia-
rie di questo paese erano ta
li da garantirgli una norma-
le sopravvivenza per almeno 
quattro o cinque anni, i diri-
genti della compagnia petroli
fera americana suggerirono di 
bloccare tutti i fondi libici 
depositati in banche occiden
tal!. Di qui a sollecitare un 
vero e proprio ritorno alia 
« politica delle cannoniere » il 
passo non e molto lungo. 

Per la verita in seno alia 
Comunita europea non sem
bra prevalere la disposizione 
a seguire gli americani su 
una strada di questo genere. 
Ma e altrettanto evidente che 
ogni ipotesi su una «volonta 
europea » di affrontare il pro
blema in modo radicalmente 
diverso dagli Stati Uniti e og
gi inesistente. Da tutti i docu-
menti elaborati in questi ul
timi tempi a Bruxelles sulla 
necessita di una politica < co
munitaria » delPenergia emer
ge un dato di fondo: la ten-
denza a un qualche « fronte 
unico* di tutti i paesi im
portatori di petrolio anche se 
quando si cerca di definir-
ne le basi tutto e ancora as
sa i nebulo?o. senza contare 
che airinterno della stessa 
Cee vi sono paesi come la 
Francia — e in certa misu
ra anche 1'Italia —che con-
ducono. in parte, una politi
ca di dialogo e di cooperazio-
ne con i paesi produttori e 
paesi come l'Olanda e la Gran 
Bretagna che tendono invece a 
far propria l'impostazione di 
compagnie petrolifere quali 
la Shell e la B.P. 

E' qui, dunque, nella natu-
ra stessa del sistema capita
listico e in conseguenza nei 
modo come i suoi settori do-
minanti — in particolare gli 
Stati Uniti — affrontano com-
plessivamente il problema del 
rapporto con il mondo del sot
tosviluppo che vanno ricerca-
te le cause profonde del feno-
meno che va sotto il nome 
di c ensi delle fonti di ener
gia >. Quando Nixon lascia in-
tendere. in sostanza. che i pae
si produttori di petrolio non 
potrebbero fare altro che subi
re la legge del piu forte, egli 
scopre brutalmente Io sboc-
co che gli Stati Uniti intendo-
no dare alia < crisi delle fon
ti di energia ».. Ma pud e de
ve 1'Europa occidentale accet-
tare una tale impostazione? 
Farlo sarebbe suicida, non fos
se altro per il fatto che am-
messo che un tale sbocoo sia 
realmente possibile i «van-
taggi >. in termini di petrolio 
accaparrato, andrebbero fon 
damentalmente agli Stati Uni
ti. giacche e impensabile che 
Washington voglia graziosa-
mente aiutare 1'Europa a usci-
re senza danno da una crisi 
delle fonti di energia in un pe
riodo in cui questa e anche 
una crisi americana. Di qui 
la necessita e la urgenza di 
una reale politica europea, au

tonoma e indipendente, risjwt 
to agli Stati Uniti. 

Alia Conferenza di Algeri 
dei paesi non allineati molti 
ponti sono stati gettati verso 
1'Europa occidentale. Si trat
ta di attraversarli, questi pon 
ti. e di renderli sempre piu 
solidi, senza perdere tempo. 
Vorremmo essere ottimisti sul
la disposizione europea a farlo. 
Ma da tutto quanto abbiamo 
jwtuto apprendere a Bruxel
les, e dal tenore del documen-
to elaborato a Copenaglien 
dai ministri degli Esteri dei 
nove in risposta all'abbozzo di 
Carta atlantica formulato da 
Kissinger, non ci e sembrato 
di cogliere sintomi incorag-
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gianti. L'impressione che pre-
vale, anzi, e ancora una volta 
quella tradizionale che si e 
ricavata in questi anni da 
ogni analisi del rapporto Eu
ropa occidentale Stati Uniti: la 
paura di perdere la c prote-
zione» americana frustra in 
partenza ogni tentativo di po
litica indipendente ed auto 
noma. Se questa paura doves-
se prevalere anche nei modo 
di far fronte alia crisi delle 
fonti di energia si perderebbe 
forse, almeno per un futuro 
prevedibile, la stessa possibili
ta di costruire un'Europa co 
munitaria. 

Alberto Jacoviello 
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