
1 ' U n i t d / domenica 9 dic«mbr« 1973 PAG. 5 / p r o b l e m i d e l g i o r n o 

Una situazione grave in cui si inserisce la manovra imperialistica " . * • • 

CRISIM FONPO E RUOLO DELLE 7 SORELLE 
Le proposte concrete dei comunisti perche l'ltalia e TEuropa possano conquistare una propria autonomia e perche possano essere superate le pe-
santi attuali difficolta imboccando la strada di un nuovo sviluppo e stroncando speculazioni e ricatti - Le linee di un serio piano petrolifero 

I padroni del petrolio 
Compagnic 

Produzione 

Aree di produzione 

Ricavi vendite 

Spese 

Profitt i 

Investimenti 

Le principali imprese del gruppo che domina il 
meicato sono: Exxon, Gul f , Mob i l , Royal Dutch 
Shell, BP, Texaco, Standard O i l , Amerada, Apco, 
Ashland, Champl in, Cities Service, CFP, Continental, 
Getty O i l , Louisiana, Marathon, Murphy , Oi l Shale, 
Petrofina, Philips, Signal, Skelly, Standard (Oh i xo ) , 
Sun, Superior, Union. Le pr ime sette sono note come 
le « sette sorelle ». 

33,3 mi l ioni di baril i da 159 litri al g iorno - 8 0 % di 
tutto il petrol io del mondo non socialista. 

In USA 6,7 mil ioni di bar i l i /g io rno ; Venezuela 3,2 
mi l ioni di bar i l i /g io rno; Afr ica 3,6 mil ioni di ba
r i l i /g io rno . II r imanente da Medio Oriente (Paesi 
aiabi e I ran), Indonesia, altri paesi. 

II g ruppo ha introitato direttamente, nel 1972, 104 mi-
liardi di dollari pari a circa 64 mila mil iardi di lire 
itahane al cambio attuale. 

Le compagnie hanno avuto « costi » per 74,4 mil iardi 
di dol lar i . 

II margine di guadagno, pari a 30 mil iardi di dollari 
(circa 20 mila mil iardi di l ire) costituisce il prof i t to 
lordo distr ibui to in varie fo rme: interessi, imposte 
al paese di or ig ine (quasi tutte agli Stati Uni t i , 
Inghilterra e O landa) , d iv idendi sulle azioni inf ine 
per 6,9 mil iardi di dol lari (circa 4.200 mil iardi d i l i re) . 

I prof i t t i , guadagnati per l '80% fuor i degl i Stati Uni t i , 
, vengono reinvestit i a maggioranza in quel paese: 
nel 1972 gl i investimenti sono stati di b.811 mi l ioni 
d i dol lar i negli USA (p iu 8 ,7%) e 6.379 mi l ioni nel 
« resto del mondo » (meno 4 , 2 % ) . 

Consumatori 

Benzina 
auto 

Gasolio 

combustibile 

Nafta 
petrolchimica 

Kerosene ecc. 

Milioni di tonn. 
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Gli Stati Uniti 
consumano 
il 58% del 
petrolio di 
tutto il mondo 
Gli Stali Uniti consumano il 
58% di tutto il petrolio del 
mondo. Ogni abitante degli 
USA consuma 8 tonnellate di 
prodotli petroliferi all'anno a 
fronte di meno di tre tonnel
late in Europa occidentale e 
Giappone, 0,6 negli altri pae
si non socialist!. La geogra-
tia dei consumi petroliferi 
riflette la concentrazione del-
la ricchezza imposta dall'im-
perialismo. 

n • • • • 
STATI UNITI 

8 

Component! 
del prezzo 
finale dei 
prodotti 
petroliferi 
(Fonte « Le monde » 
su dati elaborati da l -
la Organizzazione dei 

paesi produttor i ) 

Costo di produ
zione 2 ,7% 
Prehevo fiscale 
dei produttor i 7 ,9% 
Profitto netto 
compagnie 6 ,3% 
Costo della raf-
f inazione 3,3% 
Costo del tra-
sporto 6 ,3% 
Costo della d i -
stribuzione 26 ,0% 
Prelievo fisca
le consumatori 47 ,5% 

n 2,8 
EUROPA OCC. 

VA 2,6 
GIAPPONE 

h. 

0,6 

I" RESTO DEL MONDO 
(ESCLUSII PAESI SOCIALIST I) 

LA crisi energetica e un 
aspetto d'una crisi anco-

ra piu vasta che sta Inve-
stendo il mondo capitalisti-
co, e che riguarda tutto Tin-
siemo delle materie prime, 
dai minerali agli altmentarl, 
flno appunto alle fonti di 
energia. Si tratta di una cri
si di prezzi e di distribuzto-
ne delle risorse. Alia base vi 
e un fenomeno storico in-
contestabile: l'emergere di 
miliardi di uomini e donne 
che, in paesi tenuti per se-
coli in condizioni di arre-
tratezza, tendono a consu-
mare di piu e ad avere un 
piu decente tenore di vita; 
e al tempo stesso vi e la 
volonta di questl paesi di 
ridurre c progressivamente 
eliminare lo stato di intol-
lerabile sfruttamento in cui 
le nazioni industrialmente 
sviluppate continuano a te-
nerli, anche nell'era post-
coloniale. 

Siamo dunque di fronte 
a un processo che compor-
ta un profondo rimescola-
mento degli equilibri eco-
nomici mondiali. E' stato 
scritto che cib rappresenta, 
per tl «mondo occidenta
le », un brusco risveglio; 

che vengono messi in di-
scusslone modelli general! 
di comportamento; che oc-
correra modificare intere 
concezionl di vita. Sono di-
scorsl interessatamente ge
neric!. Vi e infatti chi sui 
vecchi equilibri ha prospe-
rato e prospera, e chi tnve-
ce — anche nel «mondo 
occidentale» — conduce 
un'esistenza grama e prlva 
di sicurezza. Bisogna dun
que vedere chi dev'essere 
risvegliato, e come; chi ha 
imposto quec determinatl 
modelli di comportamento, 
e come essi vanno mutati; 
quali concezioni di vita van-
no cambiate, e in che seii-
so. Non si tratta di torna-
re indletro. secondo una vi-
sione assurdamente' idillia-
ca. a forme di vita « piu pri
mitive ». Si tratta di andare 
avanti verso un'organizza-
zione della collettivita che 
utilizzi in modo piu razio-
nale ed equilibrato le risor
se. Ma naturalmente questi 
sviluppi non vengono da se; 
essi comportano e compor-
teranno dure lotte, poiche 
le posizioni di prlvilegio si 
difenderanno accanitamen-
te, sul piano internazionale 
e sul piano interno. 

Gli USA spingono 
al rialzo dei prezzi 

Sul piano internazionale. 
la crisi e resa piu acuta 
dal fatto che su di essa si 
innesta la politica del paese 
imperialistico dominante, 
gli Stati Uniti. Gil ' USA 
spingono al rialzo i prezzi 
internazionali e trasferisco-
no sugli « alleati» l'inflazio-
ne che li attanaglia a cau
sa della vertiginosa corsa 
agli armamenti e delle guer
re sostenute nei diversi an-
goli del globo. II dollaro, 
infatti, va rapidamente ri-
prendendo quota, mentre le 
economie dei paesi europei 
e del Giappone versano nel 
marasma. Per quanto ri
guarda, in particolare, il pe
trolio l'operazione di sfrut
tamento imperialistico tan-
to dei paesi produttori 
quanto dei paesi consuma
tori viene condotta tramite 
le grandi compagnie ameri-
cane e multinazionali. An
che qui gli Stati Uniti, che 
(almeno per il momento: 
ma le cose cambieranno in 
prospettiva) non hanno bi-

sogno di importare molto 
petrolio, e i cui pozzi han
no altissimi costi di estra-
zione, hanno tutto l'interes 
se a tenere alti i prezzi 
mondiali; con la conseguen-
za che le grandi compagnie 
realizzano profitti gigante-
schi. Adesso i paesi pro
duttori hanno cominciato, 
o attraverso le nazionaliz-
zazioni o attraverso un lo-
ro diretto intervento sui 
prezzi e sulle quantita di 
idrocarburl esportabili, a 
difendersi dal predominio 
e dallo sfruttamento delle 
compagnie. E anche la vec-
chia Europa, consumatrice 
per eccellenza, si trova co-
stretta — volente o nolen-
te, e in forme ancora gra-
vemerite incerte, dispersive, 
contraddittorie — a studia-
re le proprie difese dalla 
piu vasta i manovra specu
late va del secolo. Le quali 
difese possono poi essen-
zialmente consistere nella 
ricerca di rapporti diretti 
con i paesi produttori. 

Adesso bisogna 
correre ai ripari 

La suddivisione dei consumi italiani (in milioni di tonnellate) secondo i settori di impiego. 
L'automobile non e la sola causa della forte dipendenza dell'economia italiana dal petrolio 

L'ltalia si e trovata a far 
fronte alia crisi in condi
zioni ' di particolare debo-
lezza. Da un lato, una poli
tica colpevolmente miope 
ha ridotto in posizione mar-
ginale l'ente di Stato (END 
sul piano degli approvvigio 
namenti, del tonnellaggio 
della flotta cisterniera, del
la raffineria e della distru-
buzione; con la conseguen-
za che il paese e rimasto 
largamente esposto alia 
strategia della speculazione 
privata. Dall'altro lato, si 
sono lasciate dissennata-
mente prosperare , concre-
zioni parassitarie, rappre-
sentate dai cosiddetti «pe-
trolieri indipendenti» (i 
Monti, i Moratti, i Garrone, 
i Rovelli). Massicce conces
sion!, finanziate con fondi 
statali, hanno trasformato 
l'ltalia in una colossale ba
se di raffinaggio, con gra-
vissimi danni ecologici e 
senza alcun vantaggio eco-
nomico. I prodotti di que-
ste raffinerie vengono infat
ti per la maggior parte 
esportati con enormi pro
fitti per i petrolieri: i qua
li agiscono dunque in pra-
tica come agenti interme-
diari delle grandi - compa
gnie multinazionali. II fab-

bisogno interno, come si sta 
costatando in queste setti-
mane, non viene tenuto in 
alcuna considerazione. 
• Adesso bisogna correre 

rapidamente ai ripari: e 
si parla finalmente di un 
piano petrolifero, di un 
piano energetico. Le inten-
zioni governative non so
no del tutto chiare, Tunica 
cosa chiara e che si sta tut-
tora perdendo del tempo. 
Le linee su cui il piano do-
vrebbe basarsi sono comun-
que queste: rapporti diretti 
di • approwigionamento di 
petrolio e metano con i pro 
duttori (sia i paesi arabi sia 
i paesi social isti); trattativa 
sui prezzi con le compagnie 
multinazionali e americane, 
rifiutando di accettare a 
scatola chiusa (come finora 
si e fatto) il prezzo del 
greggio all'origine come un 
dato incontestable; resti-
tuzione all'ENI di una po
sizione egemonica in tutti 
i settori del ramo; raziona-
lizzazione della rete delle 
raffinerie sulla base degli 
interessi nazionali e dello 
equillbrio regionale; accele-
razione delle ricerche e 
delle applicazioni per le al-
tre fonti di energia, a par-
tire da quella nucleare. 

Indispensabili serie 
misure di controllo 

Una ristrutturazione e un 
, contenimento dei consumi 

sono anche inevitabili. Ma 
proprio perche si e dinan-
zi a un problema che solo 
in parte e contingente, ma 
ha caratteristiche di pro
spettiva, tali ristrutturazio-
ni e contenimenti vanno vi-
sti in modo da incidere or-
ganicamente sui «modelli 
consumistici» attuali, per 
modificare pure gli aspetti 
irrazionali e alienanti di 
questi « modelli». Liberare 
i centri storici dal traffico 
private, scoraggiare tutti i 
giorni della settimana il 
traffico stesso nelle aree ur
bane, potenziare i trasporti 
pubblici (treni, tram, auto
bus. metropoiitane), riorga-
nizzare gli orari. ecco la li-
nea. La strada finora pre-
scelta risulta invece inutil-
mente «punitlva», colpisce 
gravemente important! set-
tori economici, non allegge-

j risce gli angosclosi ingorghi 

dei giorni di lavoro, e infi
ne porta a un risparmio as-
sai relativo di carburanti. 

Sul piano immediate, so
no indispensabili serie mi-

i sure di controllo, con larga 
partecipazione democratica 
(enti locali, Regioni, Parla-
mento, sindacati, cooperati
ve) , per individuare le scor-
te esistenti, col pi re le per-
duranti manovre di imbo-
scamento e speculazione, 
assicurare la distribuzione 
di benzina, gasolio, olio 
combustibile secondo una 
scala di rigorose priorita 
che tenga conto delle esi-
genze dell'attivita produtti-
va, deiragricoltura. dei tra
sporti, del riscaldamento. 
Se sono necessari sacrifici, 
l'opinione pubblica deve es-
ser certa che essi vengono 
distribuiti con giustizia c 
senza lasciar piu margin! 
al ricatto e all'intrallazzo. 

Luca Pavolini 

Perche la scarsita 
nel nostro paese 
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G|F M| A M G]L A | S 0 
' ' Nel prlmi died mest dl queit'anno sono stall rlesportati dal-
I'ltalla prodotti petrolileri per 29,3 miltonl di tonnellate, oltre 
un terzo del fabbisogno. In lugllo ed agosto le esportazionl sono 
addlrittura aumentate rispetto al 1972. Cos] e stata creata 'a 
scarsita. 

La provenienza delle 
importazioni italiane 

Abu Dhabi . . 

Algeria e Tunisia . 

Arabia Saudita . . 

Egitto . . . . 

Nigeria . . . \ 

Qatar . . . . 

URSS . . . . 

Venezuela . . . 

Vari . . . . 

1,2% 
4,2% 

. 23,7% 

0,9% 

. 15,0% 

9,9% 

. 12,1% 

. 18,4% 

1,7% 

1,8% 

1,5% 

6,2% 

1,2% 

2,2% 

100,0% 

(28.500.000 t.) 

(17.900.000 tO-

OL800.000 t.) 

(14.500.000 t.) 

(22.000.000 t.) 

(7.400.000 t.) 

(119.500.000 t.) 

N.B.: L'80% delle forniture viene effettuato tra
mite le compagnie internazionali - Dati 1972 

I rifornimenti all'Italia in mano ad armatori stranieri 

109.031.000 tonn. 

connavicisterna estere 
17.000.000 tonn. 

con navi-cisterna italiane 
Soitanltv il 13,4<fc del petrolio arriva con navi battenti bandie ra italiana. Fra gli armafori esteri prevalgono filial! delle 
grandi compagnie petrolifere. Fra gli armatori italiani trovia mo al primo posto il gruppo Lolli-Ghetti, seguito a distanza 
dal l 'AGIP, e gli armatori amici dei neofascisti, Monti, Camel i , Cao e altri 

La politica speculativa dei colossi del settore 

Testimonianze di un sabotaggio 
Cominciano a venire fuori, i 

giorno per giorno, le respon- ! 
sabilita per la particolare | 
dramrnaticita in Italia della 
crisi petrolifera generate. II 
giornale torinese della FIAT 
ha scritto nei giorni scorsi 
che coloro i quali ammini-
strano il razionamento del 
petrolio all'Italia sono in 
realta le grandi compagnie no
te come le « sette sorelle ». 

• Le compagnie pun -
tano al massimo pro
f i t to . . . . -

Successivamente in una in-
tervista ripresa da tutti i 
maggiori quotidiani il presi-
dente deU'ENI. ing. Raffaele 
Girotti. riferendosi ancora al
le «sette sorelle» ha detto 
chiaro e tondo che «ci6 che 
preoccupa e che, in previsio-
ne di perdere prima del pre-
visto la loro forza dl decisio-
ne. le compagnie facciano la 
politica del massimo utile in 
questi anni». 

II discorso di Girotti, In de-
finitiva, era semphce. Non e 
vero. anzitutto, che le scorte 
petrolifere nel mondo siano 
in immediato pericolo di 
esaun mento. Le riserve di cui 
si dispone attualmente sono 
infatti valutabih a circa 90 
miliardi di tonnellate di greg
gio. sufficienti qumdi a fron-
teggiare le necessita di greg
gio ancora per molti anni 
(senza considerare le nuove 
ricerche anche fuori del cam-
po petrolifero). 

I I II « terrore » petro l i -
_, fero colpisce I'Eu-

ropa 
II presidente deU'ENI ha 

precisato. fra 1'altro, che nel 
1973 i consumi di petrolio han
no raggiunto i 2.7 miliardi, 
per cui. prevedendo un nt 
mo d: cresclta del 5-6 per 
cento, a tutto il 1985 se ne 
dovrebbero consuma re 40 mi
liardi di tonnellate. « Non esi-
stevano. quindi — ha sotto-
lineato — i presupposti del-
l'attuale "terrore" generale 
che, in pratica, si rlversa tut
to sull'Europa e sul Giap
pone ». 

Circa gli aumenti del prez
zi, il presidente deU'ENI e 
stato ancora piii esplicito. Hi-
chiamandosi sempre alia po
litica delle grandi compagnie 
multinazionali Girotti ha pre

cisato che «negli ultimi an
ni si sono sempre adagiate 
sull'aumento del greggio. per
che piu salivano i prezzi, piu 
avevano grossi margini di uti-
li. danni non ne avevano. An
che l'attuale bufera non le 
scuote ». 

• I messaggi di N ixon 
fanno rialzare i prezzi 

Una parte delle dichiara-
zioni del presidente deU'ENI 
si riferivano ai messaggi di 
Nixon, contraddittori' da un 
mese all'altro, per cui in pri-
mavera disse che gli USA 
avrebbero dovuto importare 
greggio in sempre maggiori 
quantita fino al 1980, «fa-
cendo compiere i primi bal-
zi ai prezzi del petrolio». 
mentre piu tardi dichiaro che 
il suo paese aveva molte pos-
sibilita e poteva, quindi. tro-
vare il modo di far fronte al
le proprie esigenze, fino a 
non dipendere piu dai paesi 
arabi dai quali peraltro im-
portava solo il 5-6 per cento 
del fabbisogno. Al riguardo Gi
rotti ha detto: «I messaggi 
di Nixon non li ho capiti, 
oppure li ho capiti in un 
senso solo, il comportamento 
degli Stati Uniti. E' impossi-
bile — ha aggiunto — che 
un problema cosi importan-
te sia visto in condizioni tan 
to diverse in poch; mesi». 

• Le decisioni vengono 
prese fuor i della Co-
munita 

Questa altemanza di « vedu-
te» del presidente america-
no. tuttavia, ha una sp:ega-
zione chiara e lineare. Era 
stato lo stesso Girotti ad af-
fermare poco prima che le 
« sette sorelle ». in prevalenza 
americane, si erano sempre 
adagiate sugli aumenti dei 
prezzi. La verita e che lo stes
so Nixon ha incoraggiato la 
politica speculativa delle gran
di compagnie, ai danni della 
lntera Europa comunitaria. 
«Dicevamo — ha del resto 
proseguito Girotti — che le 
grandi compagnie internazio
nali avevano centri declslona-
li al di fuori, non solo del 
nostro Paese, ma della Co-
munita europea, non perche 
volevamo far loro la guerra, 
ma perche obicttivamente es
se hanno interessi diversi dai 
nostri». 

• Necessaria una stret-
ta cooperazione con 
i produttor i •" 

E, infine. la critica alia 
politica energetica condotta 
finora dai govemanti italia
ni. « Da tempo — ha rileva-
to il presidente dell'ENI — 
andavamo dicendo che. fatal-
mente, i paesi produttori di 
petrolio avrebbero preso co-
scienza della loro forza, quin
di era necessario avviare con 
essi rapporti di collaborazio-
ne tali da assicurare a noi 
il petrolio e ad essi la no
stra presenza per il loro svi
luppo economico». Cosa que
sta che non si e mai fatta. 
Tuttavia. dopo la forte cam-
pagna sviluppata in queste 
settimane innanzitutto dai co
munisti. ma che ha abbrac-
ciato altre forze democrati-
che. il ministro degli Esteri, 
Moro. ha dichiarato giovedi 
al Senato che nun atteggia-
mento (positivo) dell'Europa 
(verso i paesi arabi) e giun-
to certo tardi, e non per no
stra responsabilita ». 

• E' mancata una po l i 
tica realistica - . 

Un'altra testimonianza cir
ca il modo del tutto erroneo 
con cui e stata portata avan
ti la politica energetica in 
Italia e stata quella del se-
gretario generale della pro-
grammazione, Giorgio Ruffo-
lo. «La crisi petrolifera — 
egli ha detto alia commission 
ne Industna della Camera — 
si somma alia crisi di ener
gia convenzionale per la man-
canza di una politica Iungi-
mirante c per - la distorta 
espansione impressa all'cco-
nomia del Paese su un pia
no di esasperato consu-
mlsmo ». 

• Gravi ripercussioni 
su produzione e oc-
cupazione 

Quanto alle restrizioni dei 
rifornimenti in atto, Ruffolo 

ha rilevato che se esse conti-
nueranno si avranno, gia nel-
l'anno prossimo, conseguenze 
incalcolabili per l'economia e 
per l'occupazione. «Secondo 
il segretario generale delia 
programmazione — ha rife-
rito fra 1'altro II Corriere 
della sera — a una diminu-
zione del 20 per cento delle 
consegne del greggio corn-
spondera una flessione del 
2.7 per cento del reddito na-
zionale; a una diminuzione 
del 30 per cento, una flessio
ne del reddito del 6 per cen
to. La disoccupazione aumen-
tera dall'l al 4,5 per cento». 

• L'accaparramento 
blocca industria e 
agricoltura 

Le previsioni sono. dunque, 
serie per non dire drammati-
che. Ma va' detto che. no-
nostante tutto, la crisi in at
to e in gran parte artificio-
sa. Lo ha rilevato il presi
dente dell'ENI, come abbia-
rao gia visto, e lo hanno 
sottolineato anche numerosi 
giornali. Venerdi il quotidia-
no economico romano Globo 
ha titolato la sua prima pa-
gina in queste modo: « L'ac
caparramento del combustibi
le rischia di bloccare agricol
tura e produzione industria-
Ie». II quotidiano economico 
milanese 24 Ore (che pure 
e strettamente legato alia 
Conf industria) ha scritto: 
«Non saremo gli ultimi A 
sdegnarci per quello che sta 
succedendo in questi giorni, 
quando un Paese-raffineria— 
non ha una goccia di olio 
combustibile e dl gasolio per 
impedire che saltino i form 
delle vetrene e si chiudano 
i cementifici». E in effetti 
le notizie, allarmanti, in que-
sto senso sono ormai molte 
e provengono anche dai cen
tri piu sviluppati. Accaparra-
mento, dunque. Questa e una 
delle verita che non tutti vo-
gliono ammettere. 

La quota ENI nel mercato italiano 
Produzione propria in Italia ed all 'estero 1 7 % 
Capacita d i trasporto mari t t imo . . . 5 % 
Capacita d i raff inazione 1 1 % 
Rete distr ibut iva 2 2 % 

/ . >...-.x ; i - ; : .v i^j» in i«? , \^^ J * W ^^^^^^i^^^L,^ * / ^ * w < V & ^ ^ / i ' ^ i ^ &&&&£&&•& ^ik&^&A^Lv&j^hLMS&ti! 
j t , -^wi i«fc^ s '^ 


