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TERI all'ivimediata vigilia 
•*• dell'entrata in vigore del
le cosiddette misure di «uu-
sterita », gli italiani sono ve-
nuti a sapere due cose, una 
posUiva, I'altra molto allar-
mantc. II dato positwo e die 
anche in ottobre e prosegui-
to a ritmo sostcnuto il pro-
cesso di espansione delta 
produzione industriale, in at-
to in Italia fin dall'aprile 
scorso. E' dall'aprile, mfatti, 
che I'indtce mensile delta 
produzione industriale risul-
ta superiore almeno del 9 
per cento a quello dello stes-
so mese dell'anno preceden-
te (con punte del 15 per 
cento in luglio e del 11 per 
cento in agosto). In ottobre 
I'incremento e stato, rispet-
to all'ottobre '72, del 10,5 per 
cento. Nei primi dteci mesi 
di quest'anno, il prodotto in
dustriale risulta cos] global-
mente superiore dell'8 per 
cento in confronto ai primi 
died mesi del '72. E' un da
to importante, tra I'altro, 
perche" questo sviluppo del 
la produzione (e delta pro-
duttivita) indica che si sono 
creati larghi margini i qua-
li consentirebbero di attua-
re una seria politico di con-
tenimento dei prezzi e dt 
resistere alle continue pres-
sioni dei grtippi industrial 
(e particalarmente dei grup-
pi piii grossi) per ottenere 
rincari dei listini. 

La notizia preoccupante ri-
guarda un « rapporto segre-
to » delta CEE — la cui « se-
gretezza» non ha resistito 
neppure 48 ore — secondo 
cui, specie per effetto delle 
restrizioni e dei rincari pe-
troliferi, e prevedibile nel 
1974 U7ia seria recessione eco 
nomica 7iei paesi europei oc-
cidentali. II rapporto CEE 
sostieiie che I'insieme del 

paesl europei subiranno una 
riduzione dt reddito del 2 
per cento (in luogo dell'au-
mento del 4,5 per cento che 
era stato preventivato) e die 
il numero complessivo del 
disoccupati in Europa occi-
dentate potrit satire a set o 
sette miliom. Da smiili pro-
spettive VItalia verrebbe ad 
essere particolarmente col-
pita. 

Non prendiumo il docu-
?nento CEE come oro cola-
to, e pud darsi che esso ri-
sulti. eccessivamente pessi-
ynistico. Tttttavia 6 indubbio 
che • esso riflette difficolta 
reali e che dovere d'ogni pae-
se, a cominciare dal nostro, 
d di prepararsi a jarvi /rou
te operando in maniera da 
non jarne ricadere le conse-
guenze su chi gia conduce 
un'esistenza stentata e dura, 
cioe suite masse popolari e 
lavoratrici. Vi e una crisi ge
nerate del mercato capitall-
stico, e vi sono sintomi del 
delinearsi di tnsufficienze in 
campi decisivi, come quello 
energetico e quello alimen-
tare. Cid e dovuto at mccca-
nismo stesso, per tanti vcrsl 
dtssennato e irrazionale, di 
funzionamento del sistema; 
e dovuto in primo luogo alia 
pressione inflazionistica pro-
veniente dal paese-guida del-
I'imperialismo, gli Stati Uni-
ti, interessati a scaricare le 
propne difficolta suglt «ah 
leatin attraverso la manovra 
delle monele e dei prezzi in-
ternazionali; ed d dovuto an
che alia sacrosanta tendenza 
del «terzo mondo» a libe-
rarsi dallo sfnittamento cui 
i paesi industrializzati conti-
nuano a sottoporlo, nel set-
tore delle materie prime, coi 
raffinati metodi del neoco-
lonialtsmo. 

Per quanto riguarda in 

Italia e Europa di fronte agli anni difficili 

LA STRETTA 
DELL INFLAZIONE E 
DELLA RECESSIONE 
L'espansione produttiva italiana continua: ma 
le misure governative minacciano di bloccarla 
II rapporto CEE - Urgenza del piano energetico 
Linea «punitiva» e nuovo modello di sviluppo 

•, » f . >• • ' : 

parlicc/ire il petrolio, e im
portante che t'opmione pub
blica si stia finalmente ren-
dendo conto (non siamo pift 
noi soli a dirlo!) che le ra-
gioni profonde dei rincari 
petroliferi — di cui il con-
flitto mediorientale rappre-
senta solo un'occasione emer-
gente — vanno ricercate nei 
vertiginosi profitti e nelle 
manovre ricattatorie " delle 
grandi compagnie americu-
ne e multinazionali (nonchd 
nelle speculazioni dei petro-
lieri indigeni). Per cui alle 
colpevoli imprevidenze che 
fin qui hanno caratterizzato 
I'azione dei governi italiani 
occorre sostituire una poli
tico die ponga il paese al 
riparo sia dai venti congiun-
turali sia dai suddetti ricatti. 

Questa politico deve concre-
tizzarsi in un piano energe
tico die garantisca gli ap-
provvigionamenti mediante 
rapporti diretti coi paesi 
produttori di petrolio e di 
metano; che consenta di 
trattare con le compagnie 
da posizion't di forza; che 
ridiu all'ENI un ruolo ege-
monico; che vietta il guin-
zaglio (e faccia finalmente 
pagare le tasse) ai vari Mon
ti, Moratti, Garrone, Rovel-
li; che razionalizzi la rete 
delle raffinerie e delta di-
stribuzione secondo gli in-
teressi nazionali: che esten-
da la ricerca e le applica-
zioni di altre fonti energe-
tiche, a cominciare da quel
lo nucleare. 

E vi e, certo, anche il pro-

blema di ristrutturare tutto -
11 modo in cui I'energia vie- *• 
ne consumata. Ma occorrono • 
misure die puntino a modi-
ficazioni organlche e di pro- , 
spettiva: chiusura dei cen- " 
tri storicl, limitaztone quo-
tidiana del traffico prlvato, ';' 
sviluppo del trasporto pub-
blico, revisione di tutti gli -k 
orari burocratico • ammini-
strativi. II iisempliceu — in 
realta semplicistico — bloc- , 
co totale domenicale, oltre 
a determinare gravi - riper-' 
cussioni su una serie di im-
inrtantl attivita economiche 
e ingiuste sperequazioni a. , 
favore dei ceti privilegiati, 
lascia nella sostanza le cose ' 
come stanno. Ci si • ritrove- • 
rebbe, in primavera o • in 
estate, con gli identici pro
blems di sempre. 

Ma — HO/1 stanchiamoci di 
ripeterlo — la questione di-
nanzi alia quale il paese si 
trova e motto pih vasta. E' 
la questione del modo come 
affrontare con efficacia la 
lotta atl'inflarAone senza ca-
dere nella recessione. Ieri, 
parlando in occasione delta 
«giornata del risparmio», 
Von. La Malfa e tomato a' 
buttere sul tasto delta limi-
tazione delta spesa pubblica 
e delta compressione del po-
tere d'ucquisto dei lavora-
tori. E' la linea deflattiva-
punitiva che non per cuso 
incontra t'incondizionata ap-
provazione di tutto I'ala piu 
reazionaria e conservatrice 
del mondo padronale e poli
tico. E' una linea che avreb-
be il catastrofico effetto di 
frenare l'espansione produt
tiva in atto, aggravando per 
noi le negative prospettive 
indicate dal rapporto CEE. 
Ed e una linea deliberata-
mente diretta a dare un col-
po al tenore di vita delle 
masse e a bloccare Vinizia-

tiva dei sindacati. E' dunque 
una linea inaccettabile. Da 
un lato si da una spinta a 
tutto il sistema dei prezzi 
attraverso i rincari petroli- * 
fert, e dall'altro si vuole 
imporre una « austerita i> a 
senso unico; da un lato si 
regaluno miliardl ai grandi 
evasori con I'interpretazione 
data al condono fiscale, e 
dall'altro si vuol proclamare , 
I'illegittimita di ogni e quah 
siasi richiesta di migUora-
mento salariale. Laddove evh 
dentemente esiste anche il 
problema di mettere ordine 
nella ugiungla retributiva», 
ma purche" si comincino dav-
vero a colpire • le zone di 
privilegio, di parassitismo e 
di spreco, zone che certo non 
si trovano tra gli operai, tra 
i contadini, tra i pensionati, 
tra i disoccupati. 

Di qui la spinta a un di-
verso modello di sviluppo ' 
che innovi profondamente, 
con le necessarie riforme, il 
meccanismo economico del 
paese. 

Si ridia fiato ail'agrlcoltura 
e all'azienda contadina. of-
francando I'It alia dal peso 
intollerabile delle massicce 
importazioni alimentari e, 
dalle taglie comunitarie; si 
indirizzi la spesa pubblica' '• 
verso i consumi sociali, il 
che significa anche mutare ' 
I'orientamento delle com-
messe verso le aziende itidu-
striali e verso I'edilizia;' si 
intervenga sull'indirizzo degli 
investimenti pubblici e pri-
vati, ponendo in prima fila 
il Mezzogiorno; si faccia fun-
zionare con equita la leva 
del fisco. Senza agire su que-
sti nodi, I'economia italiana 
continuera a restore perico-
losamente esposta. 

Luca Pavolini 

PERCHE' SI E' ARRIVATI ALLA CRISI PETROLIFERA 

Nelle mani delle 7 sorelle 
II tipo di produzione imposto all'ltalia: alto inquinamenio, servizio a favore di terzi - L'aumento dei profitti delle 
compagnie - La storia degli anni '60 e i mutamenti dopo il 1971 - Le possibilita di rapporto diretto con i paesi produttori 

La crisi petrolifera viene 
presentata come una calami-
ta esplosa in questi mesi. La 
verita e che i governi della 
Europa occidental e in par-
ticolare i governi italiani non 
ne uduno tUirontate ne le 
cause strutturali e di merca
to ne le distorsioni cau-
sate dalle manovre speculati
ve dei gruppi petrolieri. La 
verita e che se non si stabi-
liscono nuovi rapporti econo-
mici e politici con i Paesi 
produttori e non si attaccano 
gli indirizzi dati dalle gran
di compagnie internazionali 
(le «sette sorelle ») alia pro
duzione petrolifera italiana vi 
e il rlschio - gravissimo di 
rendere ancor piu gravi le 
difficolta energetiche. 

L'indirizzo 
produttivo 

Esaminiamo intanto gli in
dirizzi imposti alia produzio
ne petrolifera in Italia in 
questo dopoguerra in cui 1 
progressi tecnologici hanno 
fortemente allargata la gam
ma dei prodotti estraibili 
dal greggio. 

La prima tradizionale distil-
lazione (quella di base detta 
topping) trae dal greggio un 
25°b di gas liquefabili (buta-
no; propano) e di cherosene 
per uso agncolo (trattori) o 
per aerei, e un 35°/o di benzi-
na leggera, di benzina pesan-
te o virginafta e di gasolio 
leggero (carburante per auto
bus) o pesante (combusti bi
le per riscaldamento): il re-
siduo e a fuel », cioe olio com-
hustibile. Una seconda distil-
lazione (craking catalitico) u-
tilizza come «carica » tale 
fuel residuato combinato con 
gasolio pesante, dando luogo 
per il 600/o a bitumi e fuel-oil, 
mentre I'altro 40° o viene tra-
sformato a sua volta in gas 
liquefabili e cherosene <20-23 
per cento), in benzina ad alti 

eradi (ottani) di qualita (40°'«), 
e in gasolio leggero e pesan
te <37°G>. Infine, mentre un 
trattamento speciale (refor
ming) puo intervenire nella 
fase topping per ottenere «iso-
parafine» e «aromatici» (ben-
lolo. toluolo ecc.) da cui e-
fitrarre prodotti chimiri. una 
terza distillazione (stream 
craking) utilizza virginafta, 
gasolio e fuel-oil combinati 
con altrl element! come am-
rromaca e urea, par produr-
re acetilene se opera ad alta 
temperatura (oltre 1000.) ed 
efiipr.e s? ooera a rr.eno di 
1000.. fornendo attraverso tut-
ta una serie di combinaz:oni 
t vari prodotti base per la 
vasta e crescente yamma doi 

• prodotti della petrolchimica 
.! nodo pol '-ice .sta n>: fat-

- to che, in Italia piu che al-
trove, i gruppi petrolieri in-

' terni (tipo Mcnti) e interna
zionali (le note a 7 Sorelle ») 
hanno puntato sulle prime 
due fasi (topping e craking 
catalitico) indir:7zanclo ia 
produzione in modo da otte
nere il massimo di carbuzan-
ti per auto, mentre ooteva-
TKI ricavare lauti profitti ae-
Riuntivi dal rilevante resi
duato di fuel-oil dal costo qaa-
Bi nullo e dall'alta capadta 
inquinar<te. Infatti l'En^l (e 

Erima i monopoli elettrici) 
anno accettato di «brucia-

T« » nelle centrali termoclet-
trlche il fuel residuato a prez
zi elevati e senza pretender-
nc un basso tenon* d; 7.">1-
fo (biz) non lnquinante, qua-
IT poteva (e pud) essere ot-
tenuto o con trattamenti spe-
cifici o con acquisti di pe
trolio adatto come quello libi-
co e algcrino. 

Questo gioco ha reso da 
sempre l'pnersia piu costosa 
di quanto poteva essere, od 
e statu funzonale al sis te

rm * i-"*-n -Az on-rnen'o d3l-
le Comnaen'p nnrhe in or
dine alle aree di provenien-
ta Tno'fre. s' e .iis<71untT l'at-
tlvita di raffinazlonc e quella 
petrolchimica. ron una conse-
fuentc mlnore capacita dl utl-

Trivellazioni per la ricerca petrolifera tra il Sahara sabbioso e il Sahara petroso 

lizzare tutti i sottoprodotti e 
tutte le tecniche come avvle-
ne nei grandi complessi stra-
nieri di Anversa o dl Brere, 
per citare qualche caso: cid 
avrebbe consentito costi com-
plessivi piu vantaggiosi river-
sabili sui prezzi. Infine, si e 
teso ad esportare i combu-
stibili « puliti» trasformando 
l'ltalia, e soprattutto certe sue 
regioni, in un'area di servi
zio per altri paesi europei 
senza apprezzabili vantaggi 
per lo sviluppo economico 
del paese, e lasciando i com-
bustibili « neri » altamente .n-
qulnanti alia produzione ter-
mo-elettrica e industriale na-
zionale. 

L'indirizzo segulto e stato 
funzionale alia dilatazione del 
settore automobilistico e al
ia distorsione del consumi 
che ha carattenzzato lo svi
luppo del paese con le sue 
strozzature e i suoi squih-
bri. £' stato in pari tempo 
funzionale a una politica di 
alti prezzi energeticl e di ln-
genti profitti per i gruppi pe
trolieri, con un ruolo subal-
temo rispet to ai process] di 
sviluppo di altri paesi euro
pei e con un inserimento or
ganic© ne. sistema di approv-
vigionamento controllato dalle 
Compagnie Internazionali. E' 
questo assetto che ha deter-
minato, per mille vie, i noil 
ritardi nella ricerca e ne:ia 
produzione dl energia nuclea
re e di altre fonti energetiche. 

I profitti delle 
compagnie 

I/aumento del prezzo del 
greggio ha acuito 11 deficit 
aeiia bi!anc:a dei pagamenti 
italiana per circa 300 mlliar-
di, secondo fonti autorevoli. 
Le misure restnttive del con
st..n varate OJ, -o.ciiio co.i 
sentono un risparmio nelle 
!in-u. sizioni Q. greggio, e 
qu.ndi -n alleggenmento di 
queU'aggravio, per il 3a/». Que
sto minimo alleggerl mento 
viene pagato con danni diret
ti e indiretti aU'economia che, 
se non ammontano ai 5 000 
miliardi indicati da qualche 
fonte troppo Interessata, so 
no tuttavla ingenti. Sembra 
quasi che si voglia cogliere 
il pretesto della crisl ener-
gctica per varaie la politica 
deflazionistica voluta da note 
forze governative, con gravi 
rischi reccssivi. 

E' comunque evident* che 

le misure immediate, sia pu
re necessarie e sia pure «ri-
viste» pei evitare eccessivi 
danni, restano punitive della 
collettivita per errati indiriz
zi seguiti dai gruppi privatl 
e dai poteri pubblici in que
sti anni, se non si saldano 
subito con una modifica or-
ganica e radicale di tali in
dirizzi. Grave appare quindi 
il ritardo nella definizione. cui 
pure il Governo s'era impe-
gnato, sia di un piano ener
getico generate relativo a tut
te le possibili fonti energe
tiche a partire da quella nu
cleare sia di un piano petro-
lifero che definisca appunto 
gli indirizzi produttivi e i'as-
setto strutturale del settore 
nel suo assieme. Se infatti 
la raffinazione e Ia distribu-
zione e controllata per cir
ca Y8OT0 dai gruppi privatl 
interni e internazionali, e se 
pesante e Ia loro presenza 

vanamente congiunta nella pe
trolchimica, il punto di at-
tacco fondamentale sta nella 
acquisizione alia mano pub
blica deil'approwigionamento 
mediante accordi tra Stati coi 
paesi produttori. 

Si tenga presente che l'l
talia dipende per I ' C e (nel 
1973) del suo fabbisogno ener

getico dali'approwigionamento 
esterno, e che le compagnie 
internazionali hanno realizza-
to, in questo stesso anno, au-
menti di profitti che si aggi-
rano in media sul 40% e che 
arrivano al 91Te per Ia Shell, 
come risulta da una ricerca 
del New York Times. In ef-
fetti, le compagnie hanno 
ulteriormente dilatato i loro 
profitti sfruttando le richie-
ste o decisioni dei paesi pro
duttori di aumentare il prez
zo del greggio per incremen-
tare le loro entrate, in quan
to possono sfruttare forti ren-
dite minerarie ed appropriar-
si del 40-50% del prezzo, ol
tre che del costo di produzio
ne gia remunerative degli in
vestimenti e dell'attivita di 
esercizio. Questo massiccio 
prelirvo di profitti e rendite 
si combina con quello opera
te sui noli del trasporto ma
rl tti mo, che le Compagnie rea-
lizzano con naviglio proprio 
o contrattato a lungo termi-
ne incamerando appunto gli 
aumenti dei noli riversati sul 
consumo come profitti ag-
giuntlvi. E* owio che a tutto 
cid si aggiungono i profitti 
realizzati nelle fasi dl raffina
zione e dl dlstribuzione che 

sono da tali Compagnie con-
trollate. per es. in Italia, dal 

I mutamenti 
internazionali 

Appare chiaro che l'aumen
to del prezzo del greggio 
operato dai paesi produttori 
pud non risolversi in un au-
mento di quello al consumo 
nei nostri paesi, se viene at-
taccata la posizione interme-

-diatrice delle Compagnie ri-
versando a vantaggio sia del 
paesi produttori che di quel-
li consumatori gli ingenti 
profitti da esse realizzati ad 
ogni fase del ciclo. D'altra 
parte, e stato autorevolmente 
provaio che la crisi energe-
tica in effetti non esiste sul 
piano oggettivo in quanto 1 
paesi produttori, soprattutto 
quelli dell'area mediterranea, 
possono far fronte ai fabbiso 
gni energetki per un lungo 
periodo. Cid che ha mutato 
negli anni TO il quadra su 
cui i gruppi capitalistic! ave-
vano basato Ia loro strategia 
di sviluppo e Ia svolta opera-
tasi nel 1970. 

Negli anni *50^0 si aveva 
petrolio a abbondante » e * a 
basso costo» per diverse ra-
gioni. Vi era aliora una gra
ve debolezza dei paesi araoi 
dopo che erano stati stronca-
ti nel sangue i primi tentatl-
vi Iiberatori di Mossadeq in 
Iran (1952) e di Kassem in 
Irak (196061). Vi era il biso-
gno di quei paesi di produr-
re di piu per compensare Ia 
perdita di valore delle loro 
entrate causata dal la caduta 
dei termini di scambio rispet-
to ai prodotti industriali im-
portati. Tale caduta, a sua 
volta, derivava daU'eccedenza 
dell'offerta, provocata dall'au-
tosurficienza degli USA e dal-
resportazioni dell'URSS. dalla 
scoperta di grossi giacimenti 
come quelli libici, daH'impos-
sibihta dell'OPEC (organizza-
zione dei Paesi Esportatori di 
Petrolio. formatasi nel 1960) 
di andare oltre ad una me-
ra battaglia di difesa dei 
prezzi nominal! (posted pri
ces) posti a base del calcolo 
delle tasse e delle royalties 
pagate dalle Compagnie 
ai paesi produttori. Le Com
pagnie a loro volta manovra-
vano al ribasso J prezzi petro
liferi in modo d* subentra-

re al carbone nel mercato 
europeo senza troppe scosse 
e ai piu alti saggi di profit-
to, e in modo da salvaguar-
dare in pari tempo Ia compe-
titivita delle Industrie ameri-
cane sottoposte a costi e prez
zi petroliferi interni piu ele
vati. 

Nel 1970 il quadro cambia, 
Gli Usa non sono piu auto-
sufficientL I paesi produtto
ri commciano a porre limit! 
alio sfruttamento forsennato 
delle loro risorse che rischia 
di liquidarle in breve tem
po. La chiusura del Canaie 
di Suez' e la rottura per un 
a incidente » della tap-line che 
porta il petrolio arabo al Me-
diterraneo mutano le condi-
zioni del mercato, e l'OPEC 
e in grado di porre richieste 
avanzate sia sul piano dei 
prezzi che su quello struttu
rale. Nel giro di tre anni l'Al-
gena, Yitjtk e poi la Libia 
nazionalizzano le loro risor
se, mentre fermenti si verifi-
cano negli stessi paesi «mo-
derati». II deficit energetico 
americano precipita e Nixon 
vara alcune misure che con-
sentono forti importazioni 
dall'area mediterranea, acuen-
do in questa ai danni del-
1 "Europa le tensioni di mer
cato sia in ordine agli approv-
vigionamenti che ai prezzi, 
npetendo la manovra degli 
anni '60 di salvaguardia del
le condiziom di competitivi-
ta dell'industria amencana in 
rapporto ai prezzi energetic 1 
che Ia spinta a nuove uti-
lizzazioni spmge verso l'alto. 
Inoltre, tenuto conto delle 
mgenti riserve di dollan dei 
paes! produttori, gli USA han
no teso a farle investsre o 
nei loro circuiti interni o in 
impianti petrolieri e petroi-
chimici realizzati negli stessi 
paesi produttori, con il dise-
gno strategico di acquisire 
una posizione di forza su 
prodotti-chiave per lo svilup
po economico dei paesi eu
ropei. 

I rapporti 
con gli arabi ; 

Se il nuovo conflitto ara-
bo-israeliano ha fatto precipi-
tare la crisi energetica i cui 
fattori strutturali e sovrastrut-
turali preesistevano e si era-
no acuiti nel corso degli ul-
timi tre anni, esso ha anche 
bloccato — almeno per quan

to appare — la manovra a-
mericana da ultimo accenna-
ta. Per entrambe le ragioni 
ha reso tanto piu necessaria 
quanto piu possibile l'avvio 
di un rapporto coi paesi pro
duttori di tipo nuovo che 
rompa sia quella manovra, 
sia le cause di fondo delle 
strozzature attuali. 

Si tratta di instaurare un 
rapporto diretto tra Stati rhe 
potra realizzare condizioni di 
approwigionamento a lungo 
termine e a prezzi concorda-
ti tanto piu efficaci in quan
to siano basate su forme di 
associazione o di «attivita per 

conto » (come quelle gia avvia-
te dall'Irak con l'ERAP — 
ente nazionale — francese) 
nella prospezione e nella pro
duzione, che si estendano an
che a successive fasi del ci
clo, a partire dal trasporto. 
Intese di questo tipo posso
no, inoltre, assicurare contro-
partite valide per accordi dl 
cooperazione nell' industria-
lizzazione e nello sviluppo dei 
paesi produttori, offrendo co-
si prospettive di espansione 
produttiva all'industria italia
na, sia in quei settori oggi 
in difficolta come i cantieri 
navali, sia nei settori essen-
ziali per quella ristrutturazio-
ne produttiva proposta anche 
dal movimento sindacale ita-
liano e indirizzata alia »n-
dustrializzazione del Mezzo
giorno, a quella dell'agrico.iu-
ra, alia dilatazione dei con
sumi sociali in base alia po
litica delle riforme. 

Si pud cosl avviare un va-
sto e dinamico sistema di 
scambi economico-commercia-
li, che vada dal naviglio ai 
beni strumentali. dalle forni-
ture di intere industrie al-
l'aiuto tecnologico. In tale 
quadro le stesse attivita pe-
trolchimiche possono essere 
investite da un graduale pro-
cesso di complementarieta tra 
l'istallazione nei paesi pro
duttori di impianti moderni 
suscettibili di relativi proces-
si di verticalizzazione, e lo 
sviluppo nel nostro paese a 
livelli sempre piu avanzati 
della ricerca scientifica e di 
realizzazioni industriali nei 
nuovi campi della chimica. 
Con tale indirizzo pud realiz-
zarsi un riassetto dei prezzi 
basato su un'equa continuita 
delle ragioni di scambio e su 
un calcolo complessivo e non 
meramente aziendalistico del 
vantaggio. 

Che queste non siano solu-
zioni aweniristiche ma da 
realizzare oggi e con possi
bilita immediate, e dimostra-
to non solo dalla gia ricorda-
ta manovra americana che su 
questo piano tendeva ad an
dare con un chiaro disegno 
imperialiitico (da rovesciare 
nei fatti), ma dalla decisione 
del Giappone che in questi 
giomi ha awiato rapporti di
retti coi paesi produttori su-
perando Tintermediazione del
le Compagnie. 

L'ENI ha deciso recente-
mente di realizzare quel me-
tanodotto dall'Algeria alia Si-
cilia che poteva essere deci
so ed awiato 10 anni fa m-
staurando un rapporto del ti
po di quello su cui si e insi-
stito. La pressione dell'Alge
ria e di alcune forze in Ita
lia non e valsa a superare 
aliora le resistenze delI*ENI, 
anche per la mancanza di 
una iniziativa dello Stato cui" 
competeva instaurare appun
to il necessario piu vasto rap
porto. Si sono persi dieci an
ni, e la possibilita di avere 
una fonte energetica prezio-
sa per rindustnahzzazione e 
lo sviluppo del Mezzogiorno, 
nonche una base per non su-
bire le strozzature oggi la-
men tate. 

Occorre oggi non perdere 
un altro momento favorevo 
le, dopo quelli gia. offertici 
dalle nazionalizzazioni attua-
te daH'Algeria, dalllrak e dal
la Libia. 

Silvano Levrero 

Hai notato? 
Anche I'edicolante 
espone meglio 
GIORNI - VIE NUOVE 

perche lo giudica 
diverso e piu attraente 

Corri ail'edicola a cercare la tua copia 

Sai che scarseggia la carta 
ed anche i settimanali non possono 
permettersi di avere rese 

IN QUESTO 
NUMERO 
TROVERAI: 

I fascisti arrestati sono le «scar-
tine » ma ecco chi e'e dietro 

Quali uomini politici scaldano i 
petrolieri 

Duecento carri armati che non 
servono a nulla 

Perche Monica ama due uomini 

L'inchiesta sul tuo parroco rivela 
uno dei due volti dell'ltalia 

Perche il cinema aumenta sem
pre di prezzo 

E un rotocalco che 
non si legge sull'attenti 

come la stampa reazionaria 

Non si legge in ginocchio 
perche non predica 

E il settimanale della tua f amiglia 

\ 
Er»fe-iii«.iX»-».•?»-,» ^ / M ' ^ " * ^ . . . ' ' * ^ ^ ^ ^ ^ ! . / . / »* -N .»*• »s-i<> .'£*--». -•» 11 - ̂ * * J t *^^Mi /_u-^i« . - *L .^ i *^t*^T^ J ,^ /ft\* ^^k»'^iilkM^?^iitfc^fesi.->/» *-'lti>*i»Sui '& tb^J l i t - i " * S* l » \ ! ".1*1 **i&rf l * ^ r ^ W l w ^ v ^ v t f a i i l ^ ' J L ' a & A ^ l i r . . ' ..iv^vV«. i iliUSiAS&l&i^j&i,^^^^ 


