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ILSACCHEGGIO 
DELL'ENERGIfl 

I lunghi e complicati processi che hanno deferminafo la formazione delle 
scorte di combustibile • Fabbisogno energetico e distruzione della ricchezza 

' Bruciare carbone o petro-
lio significa legare ogni ato-
mo del carbonio contenuto 
nel combustibile fossile a 
due atomi dell'ossigeno con
tenuto nell'aria, formando 
anidride carbonica. Prima di 
ogni fiammata si avevano 
carbonio • e ossigeno, dopo 
si ha l'anidride carbonica. 
Siamo abituati : a pensare 
che la possibility di ottene-
re energia tcrmoelettrica di-
pende dalla quantita di com-

. bustibile ' nascosto nel sot
tosuolo: ma dipende anche 
dalla quantita di ossigeno 
contenuta nell'aria e dalla, 
capacita del mondo animale ) 
di sopravvivere all'aumento 
dell'anidride carbonica e al
ia diminuzione di ossigeno. 
Accade. frequentemente che 
anche da parte degli stu-

, diosi dell'argomento ci si di-
mentichi di questi limiti, di* 
pendenti dal rapporto tra i 
diversi gas nell'atmosfera;, 
si e portati a tener conto so
lo dei fenomeni che si rie-
sce a misurare esattamente, 
e a tralasciare gli altri: mi
surare le variazioni del rap
porto ossigeno/anidride car
bonica nell'atmosfera e dif
ficile, misurare quanto que-
ste variazioni dipendano dal
le attivita umane e quanto 
dipendano da fenomeni na-
turali e per ora impossibile, 
cosl come e per ora impos
sibile determinare il grado 
di tolleranza del regno ani
male a tali variazioni. Fa
cile, e pericolosa, e la ten-
denza a trascurare, nel ra-
gionamento, questi fenome
ni che non riusciamo a mi
surare: a ritenere «illimita-
te» le risorse delle quali 
non sappiamo individuare i 
limiti. 

La scienza moderna ha 
stabilito l'origine dell'ossi
geno presente nell'atmosfe
ra: esso deriva dal medesi-
mo processo che determino 
il depositarsi di carbone e 
di petrolio. Quattro miliar-
di e mezzo di anni fa l'atmo-
sfera conteneva elio, idroge-
rio, metano, acido solfidrico, 

• ammoniaca; successivamen-
te l'idrogeno, il metano, l'a-
cido solfridico, l'ammonia-
ca scomparvero per lunghi 
e complicati - processi, e si -
formo un'atmosfera conte-
nente quantita via via cre-
scenti di anidride carbonica. 
Quando si • fu accumulata 
una certa quantita di anidri-
dre carbonica nacuue il 
mondo vegetale, capace di 

. < fotosintesi >, cioe capace 
di utilizzare l'energia solare 
per scindere l'anidride car
bonica in carbonio e ossige
no, liberare Tossigeno, fissa-
re il carbonio nei propri 
tessuti legandolo all'acqua 
e formando cosl la cellulosa. 

Vegetali 
e animali 

Milioni di generazioni ve
getali si succedettero, accu-
mulando ; nella * atmosfera 
quantita crescenti di ossi
geno, e via via impoveren-
dola di anidride carbonica; 
i loro corpi morti si depo-
sitarono nel sottosuolo, e 
poiche quei corpi erano for-
mati di carbonio i loro cimi-
teri si trasformarono in gia-

: cimenti di carbone e di pe
trolio. Quando nell'atmosfe
ra si fu accumulata una suf-
ficiente quantita di ossige
no nacque la vita animale, 
che conduce l'operazione in-
versa alia fotosintesi: l'ani-
male mangia il vegetale (vi
vo o morto di recente, non 
fossilizzato), e ne trae ener-

- gia sottoponendolo a combu-
stione, cioe, ricombinandone 
il carbonio con Tossigeno 
presente nell'atmosfera, e 
restituendo all'atmosfera la 
anidride carbonica. 

Fino alia comparsa degli 
animali il processo non era 

, ciclico: il carbonio sotlrat-
to all'atmosfera dalle pian-
te nella scissione dell'anidri
de carbonica si depositava e 
non veniva riciclato; e pro-
babile che le piante avreb-
bero potuto continuare an-
cora in questa attivita, pri
ma di - arrivare all'esauri-
mento delle scorte. Ma, pri-

. ma che cio si verificasse, 
1'abbondanza di ossigeno de
termino la nascita degli ani 

- mali, cioe la comparsa di un 
processo di riciclo, nel qua
le il carbonio e Tossigeno 
vengono continuamente pal-
leggiati dal mondo vegetale 
al mondo animale e vicever-
sa. La comparsa di questo 
meccanismo di riciclo sta-
bilizzd la situazione: stabi-
lizzo la quantita di carbonio 
contenuta nell'aria. 

La comune origine dell'os
sigeno presente nell'atmosfe
ra e del combustibile gia-
crnte nel sottosuolo fa legit 
timamente pensare che nel
l'atmosfera ci sia t.inlo os
sigeno ' quanto no occorre 
rebbe per bmciare tutte le 
scorte di carbone e di pe
trolio, ricostituendo la pri-

•. mitiva quantita di anidride 
carbonica. Queste scorte pro-
babilmente sono ancora mol-

• to grandi, grandissime: ma 
,„;V questo non ci autorizza a ri-

tenere che potremo bruciar-
le tutte, perche non possia-
mo investire nella combu-
stione del petrolio tutto lo 
ossigeno esistente 

La stabilizzazione del ci-
clo del carbonio e dell'ossi
geno perduro per lunghissi-
me ere. Ma nel XII secolo 
accaddo che il fabbro belga 
Houillot rimase senza legna, 
con la fucina spenta. Per 
consiglio di un alchimista 
provo a bruciare le pietre 
nere della montagna vicinn. 
Fu questa, pare, la prima 
applicaziono produttiva del
la combustione del fossile. 

Con la rivoluzione indu-
striale aU'equilibrio tra le 
combustioni animali e la fo
tosintesi vegetale venne ag-
giunta la combustione di 
quantita sempre crescenti 
di combustibile fossile: ogni 
fiammata di carbone o di pe
trolio disfa cio che ha fatto 
una remota lontanissima fo
tosintesi, combina nuova-
mente in anidride carbonica 
Tossigeno e il carbonio che 
la fotosintesi aveva separa-
ti. L'equilibrio si spezza, nel 
senso che nelT atmosfera 
viene immessa una quantita 
di anidride carbonica mag-
giore di quella che le pian
te possono elaborare; per e-
quilibrare gli effetti dell'im-
piego del combustibile fos
sile sarebbe stato necessa-
rio che i vegetali si svilup-
passero piu rapidamente: 
ma questo aumento della vi
ta vegetale non e'e stato. 

Anzi, e'e stata — ed e in 
corso tuttora a ritmi impres-
sionanti — una sua diminu
zione: dopo Tinizio della ri
voluzione industriale e in-
tervenuta la distruzione del
la foresta europea. e -*• al 
giorno d'oggi, soprattutto 
per le esigenze di fabbriea-
zione della carta, si stanno 
rapidamente distruggendo le 
foreste amazzoniche e quel
le africane. Per di piu il 
trasporto di nafta inquina i 
mari e ne altera i cicli vita-
li, e gli insetticidi che da 
trent'anni stiamo spargen-
do sulla terra si sono rac-
colti ! nel mare uccidendo 
una grande quantita di al-
ghe. Quanto dire che proprio 
mentre da un lato, con le 
combustioni aumentiamo il 
consumo di ossigeno, dal-
Taltro lato, con gli in-
quinamenti, distruggiamo le 
fabbriche di ossigeno. L'ani
dride carbonica nella at
mosfera aumenta: si calco-
la che' per le combustioni 
di carbone e petrolio sia au-
mentata del 10% nei cento 
anni dal 1850 al 1950, e an
cora del 10% nei venti an
ni dal 1950 al 1970. Se il 
ritmo di aumento delle com
bustioni raggiunto sino a 
oggi restasse invariato, si 
passerebbe nei prossimi 30 
anni da 320 parti per mi-
Hone di anidride carbonica 
nell'atmosfera a 400 parti 
per milione. La quantita di 
carbone bruciata ' dal 1940 
al 1970 e pari a quella bru
ciata dal tempo di mastro 
Houillot fino al " 1940: - la 
quantita di petrolio brucia
ta dal 1960 al 1970 e pari 
alia quantita che ne e sta
ta bruciata dal 1890 al I960. 

Ogni molecola di anidri
de carbonica aggiunta al-
Tambiente corrisponde a u-

na molecola di ossigeno che 
gli viene sottratta. Tuttavia 
non pare che nell'atmosfe
ra sia verificabile una di
minuzione globale dell'ossi
geno. Per molto tempo que
sto fenomeno ha costituito 

r un mistero, - ma oggi si fa 
Tipotesi che esso dipenda da 
un equilibrio tra il mare e 
Taria, tale per cui quando 
diminuisce Tossigeno atmo-
sferico e'e un passaggio di 
ossigeno dal mare all'atmo
sfera. In sostanza, cioe, le 
combustioni di petrolio con-
sumerebbero Tossigeno dei 
mari, contribuendo a dimi-
nuirne la pescosita. Se si 
pensa che il greggio rove-
sciato in mare ammonta 
ogni anno a dieci milioni di 
tonnellate, e che per di piu 
la combustiono libera metal-
li pesanti tossici, come il 
mercurio e il vanadio, che 
vanno anch'essi a racco-
gliersi nel mare, e evidente 
che la produzione di ener
gia tcrmoelettrica ha un gra
ve impatto sugli equilibri 
vilali degli qceani. 

Le scoperte 
scientifiche 

. Non sappiamo con quale 
velocita la continua accele-
razione dei fenomeni fara 
sentire le loro conseguenze 
dannose; ma • sarebbe sba-
gliato dire che il progresso 
scientifico mette Tuomo in 
grado di - modificare Tarn-
biente prima di metterlo in 
grado di misurare le conse
guenze delle sue attivita: e 
piu esatto dire che, poiche 
Tapplicazione delle scoper
te scientifiche e delle inven-
zioni tecnologiche e dettata 
dai meccanismi economici, 
essa viene promossa prima 
che si sia riusciti a valutar-
ne le conseguenze. 

Poiche la produzione di 
energia termoelettrica ha 
conseguenze ambientali che 
non siamo ancora riusciti a 
valutare, ma , che sono co-
munque tali da'impedire che 
si possa continuare a bru
ciare - combustibile fino al-
Tesaurimento dei giacimenti, 
e necessario soddisfare la 
nostra « fame di energia » 
col ricorso a centrali solari, 
a centrali che sfruttino Ye 
nergia cinetica dei venti, a 
centrali che sfruttino Tener-
gia delle maree; cioe a fon-
ti di energia meno inquinan-
ti. Questo e tanto piu ne
cessario in quanto un-terzo 
delTumanita, quello che vi-
ve nelle zone industrialmen-
te progredite, divora attual-
mente T86% delTenergia 
prodotta, mentre gli altri 
due terzi delTumanita, quel-
li che vivono nei paesi < in 
via di sviluppo», ne consu-
mano il 14%. Ma e poi er-
roneo dire che si tratta del 
fabbisogno energetico di 
< un terzo delT umanita > 
quando in realta tale fabbi
sogno serve, nell'area capi-
talistica, a > riprodurre - le 
condizioni material! di uno 
sviluppo che comporta lo 
spreco, cioe la ; distruzione 
della ricchezza, e non per-
segue la soddisfazione dei 
reali bisogni umani. 

Laura Conti 

Le violente tensioni politiche e sociali dell' Argentina 
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La presema e rabilita manovriera del generale sono I'anello che tiene insieme il movimento giustizialista, ma 
le crepe sono sempre piu evidenti - La destra ha scatenato una furiosa campagna per «epurare con tutti i mezzi» 
il paese dai marxisti - I giovani mettono sotto accusa I'apparato del potere e le corrotte gerarchie sindacali 

DI R1TORNO DAL-
L'ARGENTINA, dicembre -. 

. La cronaca del jatto comin-
da cosl; «Qridando "Viva 
Rucci" e con le pistole spiu-
nate, i ire figuri colpirono 
Area in testa e poi lo caccia-
rono nell'auto., ». Quindi si 
racconta cne Area, Oscar. Ar
ea ]u trovato quattro giorni 
dopo in un fosso, il viso dejor-
mato dalle percosse, le mani 
schiucciute dalle martellate, 
il corpo piagato da scottatu-
re. Le foto documentano lo 
stato del ferito. 
- Oscar Area e un dirigente 

operaio che era stato delega-
to dai suoi compagni di la-
voro (settore dei trasporti 
pubblici) al cotigresso della 
categoria. Non e una mario-

• netta della gerarchia buro-
'cratica, e uno che crede nel
la base, nella quale vive. Per-
cib, la macchina gangsteristi-
ca sindacale decide di dargli 
una lezione. Per quattro gior
ni, raccontera poi Area, gli 
chiesero chi stava dietro la 
JTP (raggruppamento della 

1 gioventii operaia, di sinistra); 
lo accusavano di essere un 
«injiltrato marxisla o troschi-
staa. Se ha avuto salva la 
vita Oscar Area lo deve pro-
babilmente ai suoi compagni 
di lavoro che in sua difesa 
proclamarono ; uno sciopero 
generale dei trasporti di linea 
di Buenos Aires.. . . • *. 

«Infiltrato», ecco I'accusa 
martellante che la destra pe-
ronista, dai posti di comando. 
lancia alio schieramento dei 
fratelli nemict, inquieto, an-
sioso, percorso da fremiti, po-
lemicamente aggressivo. • 

Infiltrato, infiltrato rosso, 
infiltrato marxista e simili 
& cotui che chiede la fine del 
verticalismo sindacale, demo-
crazia dal basso, elezioni au-
tentiche ed • oneste. lotta ai 
monopoli. una chtara politica 
di prospettiva socialista. Chi 
parla di classe, di lotta di 
classe 6 un infiltrato, cioh un 
provocatore rosso, un agente 
rosso, un agente del nemico. 
E contro questo nemico biso-
gna agire, ha decretato il 
Consiglio supremo del pero-
nismo — ne parleremo piu 
avanti — « con tutti i mezzi». 
-'• Area ha potuto raccontare 
di che mezzi si tratta. Molti 
altri, invece, non hanno avu
to questa possibilita. Come 
Costantino Razzetti di Rosa-
rid;biochlmic6l 'professori Ani-
versitario, amtco personate di 
Campora e fervente sosteni-

' tore delta • linea rivoluziona-
ria della gioventii peronista. 

, Aveva detto nell'ullimo di-
scorso: a 11 solo rosso della 
JP e il sangue dei montone-
ros». El- Descamisado, orga-
no della JP. • ne commentd 
I'assassinio con queste terc
et parole: «Costantino Raz
zetti; hai combattuto per tut-
ta la vita per il generale e i 
rappresentanti delta piu pura 
"ortoddssia" ti hanno ammaz-
zato*>. Un altro che conobbe 
quei « mezzi» ma non ne po
tt partare fu Enrique Grind-
berg, dirigente giovanite, im-
bottito di piombo durante i 
funerali di Jost Rucci. >..?.•••.. 

' ' Lo sfondo da cui esce que
sta '• battaglia fra vertice e 
base peronista o fra destra e 
sinistra <• e ben rtconoscibile. 

1 Vn quarto di secolo fa il pe-
ronismo non signified una ri
voluzione per VArgentina. II 
potere economico delta gran
de borghesia e dell'oligarchia 
terriera non fu intaccato ml-
nimamente. All'ombra detl'il-
lusoria armdnia interclassista 
che sarebbe dovuta sboccia-
re su un vaternalismo corpo-
rativo, gli sfruttatori conti-
nuarono a • sfruitare e ' gli 
sfruttati ad essere sfruttati. 
E' signiflcativo che la storia 
delta diriaema sindacale non 
abbia conosciuto soluzione di 

Manifestazione di..giovani peronisti a Buenos Aires 

continuity fra la caduta di Pe-
ron nel 1955 e il suo ritorno 
nel 1973. I burocrati sindaca
li del primo peronismo non 
furono travoltt dal colpo di 
Stato del 1955: essi collabora-
rono con tutti i governi ci-
vili e mtlitari successivi e la 
loro unica coerenza — bru-
ctante accusa lanciata dal-
Vala giovanile — fu quella di 
essere sempre contro gli in-
teressi autentici • della clas
se operaia e di essere e re-
stare anticomunisti fino at fa-
nailsmo. . 

L'« ordine 
riservatp» 

La presema prestigiosa e la 
tabilita manovriera di Peron 
sono I'anello che tiene insie
me il movimento, ma le cre
pe. raggiunta la mela del ri
torno, fanno sempre piu mo-
stra di se. Peron, con la sua 
singolare reviviscenza, garan-
tisce, bisogna ripelerlo, • an
che la libertd di organizza-
zione e di azione all'apparato 
peronista che controlla tutte 
le leve nel governo, nel parti-
to e nei sindacati. E gli per-
mette di lanciare in suo nome 
— e con il suo assenso? i 
giovani evitano di rispondere 
— una generale battuta di 

APERTO A FIRENZE IL CONVEGNO ITALO - SOVIETICO 

Resistenza, pace e unita in Europa 
II saluto del sindaco dc Bausi e Fintervento dell'ambasciatore dell'URSS 
Rijov - Le relazioni di Filippo Frassati e Fjodor Kusnetzov - Oggi manife
stazione antifascista con Pertini, Boldrini, Lagorio ed il sindaco di Cuneo 

Dalla nostra, redazwiie 
FIRENZE. 14. 

II sindaco di Pirenze. il de-
mocrLst'aiK) aw. Luciano Bau
si. ha intrcdotto stamani nel 
Salone de' Dugento di Palaz
zo Vecchio. il convegno pro-
mosso dall'Associaztone Italia-
URSS sul tema «II contribu
te della Resistenza per Tuni-
ta e la pace d'Europa ». Bau
si ha sottolineato come il di-
scorso di liberta e democrazia, 
iniziato trent'anni orsono In 
Europa con la lotta di tutti i 
popoli contro il rwzismo, deve 
trovare ancora oggi completa 
attuazione. « E* in nome delle 
speranze di allora — ha det
to Bausi, ricordando anche le 
recenti manifestazioni tenute-
si a Firenze per le divisioni 
«Acqui » c «Garibaldi n e 
quella di domani sabato 15 di
cembre per don Minzoni e I 
56 sacerdoM trucid-ati durante 
la Lotta di libsrazione — e 
d.'U'impegno di oggi che bi-
aogna proseguire nella costru-
zione di una societa piu libe
ra e piu giusta*. -

Dopo il saluto del segretario 
generale deU'AssociazIone Ita-
lia-URSS, senatore Gelasio 
Adamoli, che ha ricordato il 
sacrlficio comune di partiglanl 
Italian! e sovieticl durante la 
ResiAtenza, I'ambMClatore ao-

vietico in Italia. Nikita RljoV, 
ha preso la parola sottolinean-
do Tirreveisibilita dell'impe-
gno per la pace tra i popoli. 
In questo contesto — ha pro-
seguito Rijov — particolare 
valore acquista anche l'allar-
gamento delle intese commer-
ciali ed economiche fra Italia 
e Unione Sovietica e il loro 
completamento in sempre piu 
intensi ed importanti rap-
porti politici. -

Gia il carattere non forma
te di questi saluti. provenienti 
da esponenti cosl diversi per 
la loro collocazione e respon-
sabilita politics, e stato ele-
mento di prova di una tesi di 
fondo che ha animate questo 
convegno e ha trovato parti
colare trattazione nella rela-
zione di Filippo Frassati (sul 
tema a Attualita dei valori del
la Resistenza per 1'unita e la 
pace in Europa»): la coope-
razione fra i popoli e fra gli 
Stati di diverso ordinamento 
sta sempre piu afTermandosi 
.n Europa; appare oggi sem
pre piu chiara la sconfitta di 
quelle forze reazionarie, di 
quei circoli imperlalisticl che 
per lunghi anni In questo do-
poguerra tentarono di impor-
Te un sistema di rapport! ba-
aato sulla logica della guenm 
fredda, IUI tentative <U dlcper-

dere e soffocare I valori di 
democrazia e di unita a livel-
lo europeo posti dalla Resi
stenza. Quei valori che una 
rivista clandestina antifasci
sta {La nostra lotta, novem-
bre 1944) esprimeva in que
sto modo: «La partecipazione 
effettiva di tutti i paesi alia 
fase finale della guerra-. e 
la riabilitazione nella lotta di 
quei paesi che erano stati tra-
scinati dietro la Germania 
hitleriana, costituiscono le 
condizioni di una generale ri-
presa europea.- possibile solo 
in un'Europa che ha ritrova-
to. nella lotta per la liberta 
e 1'indipendenza, la sua vera 
unita ». 

; A questa chiara concezione 
internazionallsta che pervase 
la Resistenza — ben sottoli-
neata nelle sue implicazioni 
attuali dalla relazione del so-
vietico Fiodor Kusnezov sul 
tema «II contributo della Re
sistenza alia distenslone inter-
nazionale » — dette uno slan-
cio di estrema concretezza la 
vlttorla sovietica a Stalingra-
do: essa dimostrd non solo la 
forza mllitare deirURSS. ma 
— come ha rilevato Lulgi Ar-
bizzani nella sua relazione nel
la « Svolta dl Stallngrado » — 
dette un colpo decUivo a quel
la propaganda fascfrta che 
aveva tentato diaaveAilaM la 

tesi di una Russia profonda-
mente discorde e divisa. . -

Dopo Stalingrado il Paese 
dei soviet divenne per tutti 
i popoli punto di riferimento 
non solo strategic*), ma anche 
ideale e politico, facilitando 
Vaggregazibne delle varie com-
ponenti della Resistenza — e 
questo fu particolarmente evi
dente in Italia — attomo alle 
avanguardie popolari e demo-
cratiche. Esaminando i pro
cessi politici e le convergen-
ze in atto oggi in Europa pos-
siamo affermare che si e di 
fronte ad un prevalere del 
messaggio della Resistenza, 
ad una sconfitta delle tesi del
la guerra fredda. Ci6 non to-
glie che l'azione dei circoli 
imperialistic! internazionali. 
1'esistenza di regimi fascist! 
in Europa, la loro aggressivita 
impongono un continuo richia-
mo ed una mobilitazione po-
polare attomo ai valori di pa
ce e di liberta posti dalla Re
sistenza. A questo scopo im-
mediatamente politico ha ri-
sposto rorganizzazione del 
convegno, che si chiudera do
mani con una grande mani
festazione unitaria antifasci
sta - cui parteciperanno git 
onorevoll Pertini e BoMrlnl, 
il presidente della Regione to-
acana, Lagorio, 11 slndaoo dl 
Cuneo Taneredl Dotta Rotao. twtuHelenBfeHeepgeeeleegeiHJaweiell 
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caccia alle streghe per « epu-
rare* il movimento dagli ele-

' menti marxisti, troschisti, le-
i ninisti, che si sarebbero in 
filtrati nel suo organismo. 
• Da diverse settimane le 
pubblicazioni giovanili accu-
sano con estrema violenza il 
Consiglio superiore peronista 
e ne chiedono to scioglimen-
to. II Consiglio -e la massi-
ma istanza del movimento. 

' Esso ha diramato un a ordine 
riservaio » o « memorandum » 
per gli organismi subordina-
ti nei quali si danno fra Val-
tro queste direttive: « / grup-

• pi o settori che in qualsiasi 
luogo agiscono proclamando 

' adesione al peronismo e al ge
nerate Peron - debbono - defl-
nirsi pubblicamente, in questa 
situazione di guerra,' contro 
i gruppi marxisti e dovran-
no • partecipare attivamente 
alle azioni che vengono pre-
disooste per portare avanti 
questa lotta. Non si ammet-
tera intromissione alenna di 
elementi promarxisti, con 
pretesti di polemica e simili, 
e •• verranno esclusi da ogni 
riunione e da tutti i mezzi 
di diffusione del movimento ». 
- L'a ordine » pubblicato 
integralmente dai giornali e 
mai smentito — dice che non 
si ammettera a pubblicazione 
o qualsiasi altro mezzo di dif
fusione che attacchi qualcu-
no dei nostri dirigenti* (non 
solo Peron. dunque, che go-
de del privilegio massimo, ma 
anche quelli che gli stanno 
attomo. i membri del Consi
glio supremo, i ministri dal
la strara carriera, i gerar-
chi - gangster sindacali). In 
particolare: «Si impedira 
ogni propaganda dei gruppi 
marxisti soratlutto quando si 
presentino * come se fossero 
peronisti, per creare confusio-
ne. Lo si impedira con tutti 
i -mezzi ». Inoltre: a Nelle ma
nifestazioni o cerimonie pub-
blichei peronisti impediranno 
con tutti i mezzi che le fra-
zioni vincolate al marxismo 
vi prendano parte v. Ancora: 
«Si utilizzeranno ("neUa 
guerra al marxismo") tutti i 
mezzi dl lotta che si riten-
gano efficaci. in ogni luogo 
e in ogni occasioned. 

Con tutti i mezzi! Questa 
aUarmante insistenza su pa
role d'ordine guerresche e po-
liziesche, come deve essere 
interpretala? Ecco, per esem-

" pm: il massacro di Ezeiza 
imped} a tanti gruppi di gio-

: vani turbolenti e indisdplina-
ti, peronisti riotlosi e piu o 
meno consapevolmente pro
marxisti di partecipare alia 
manifestazione in onore del 
generale reauce da Madrid: 
fu una applicazione anticipa-
ta deU'ordine, «con tutti i 
mezzi tit , v, 

Enrico Maratea i un glo-
vane dirigente della JP, che 
mi riceve nella sede centra-
le della capitate, in via Ci-
le. Un vecchio e sganghera-
to palazzo fra il porto e il 
quartiere Boca, in preda ad 
un festoso e febbrile disor-
dine, pieno di raaazze e ra-
gazzi the vanno e vengono. 

. bandtere arrotolate ai miiri. 
pacchi di manifesti al suolo. 

' enlusiasmo e provvisorteta. II 
" suo gtudizio e netto: « Colon 
che vogliono I'epurazione sn-
no quelli che ti erano tenuti 
in frigorifero durante la dit-
taturu mllitare. SI, una epura-
zione d deve essere ma de-
M essere un processo dl d*-
mocratizzazione .dal basso, 
portato avmnU per aUmtnart 
cib aha le mossa e Is 

i 

rifiutano, contpreso: il Consi
glio .superiore peronista che 
ha lanciato questa campagna 
maccartista > per colpire dal-
I'alto la tendenza progresst-
sta». 71 peronismo. secondo 
Maratea, «e una famiglia che 
dall'esterno non e attaccabi-
le, ma to & invece dall'inter-
no e I'oligarchia e Vimperia-
lismo non cessano di v'rovar-
cisi, comprando gente. infil-

: trando agenti e provocatori ». 
Piu o meno le stesse varo-

le aveva pronunciato due 
giorni prima a Cordova, il ca
po dei « montoneros », Marto 
Firmenich davanti a 15 mi-
la giovani: a Questo famoso 
documento (l'« ordine riserva-
ton) indica un fantasma che 
aggredisce il peronismo. Not 
dobbiamo dire che, si, voglia-
mo I'epurazione del Movimen-^ 
to pert prihclpalmente per 
eliminare coloro che sono 
agenti degli yanqui dentro al 
Movimento. Questa e I'epu
razione che noi faremo. per 
cacciare tutti quelli che non 
rappresentano i • tavoratori». 

, - Era , il cosiddetto « giorno 
. della lealta » . (anniversano 
dell'elezione di Peron 28 an-

,ni fa) e Firmenich e Quteto 
spiegarono cosa significa oggi 
essere leali: a Si tratta di 
rispondere anzitutto alia clas
se tavoratrice, unire tutti co
loro che sono contro gli sfrut
tatori e I'imperialismo e non 
perdere mai di vista i veri 
nemict che st annidano spes-
so nel peronismo, pagati da
gli yanqui... Alcuni settori del 
movimento hanno dimentica-
to la consegna: liberazione. 
altrimenti dipendenza dall'im-
perialismo. dai monopoli. dal'a 
oligarchia, e hanno deciso che 
la lotta principale passa per 
I'epurazione ideologica. Se d 
fermiamo un momento trovia-
mo che ccstoro non lotlaro-
no mai contro i nemid del 
popolo, che sedettero sempre 
alia tavola dei negoziati, ser
vanda obiettivamente gli in-
teressi dell'imperialismo, e 
oggi continuano a fare lo 
rtesso. E questa manovra di 
sfumare il nemico prindpale, 
di non indicare chi i il ve-
ro nemico. e una nuova ma
novra al servizio di detti in-
teressi dell'imperialismo. 

La necessita 
delle alleanze 
c Ci sono anche altri settori 

— dissero ancora Firmenich 
e Quieto — che. da un'al-
tra prospettiva, recano anche 
essi confusione su questo pro-
blema e pongono in primo 
piano contraadizioni cne m 
questa tappa sono secondarie. 
Not sostentamo che in questa 
lappa dello sviluppo argenti-
no t necessario consolida

te un fronte di liberazione 
nazionale al quale parledpi-
no tutte le classi e settori so
ciali interessati nel confronto 
con I'imperialismo % I'oligar
chia. sotto la guida aella clas
se lavoratrice ' cttraverso il 
movimento peronista... Noi 
sostentamo che in questa tap-
pa del processo argentino e 
necessario che la classe ta
voratrice stabilisca alleanze, 
con altri settori delta societa 
argentlna, con settori del ce-
to medio, con il ceto im-
prtnditoriale piccolo e me-
dio-. Vi sono altri settori che 
confondono i desiaeri coil la 
reaits). e non thtgono conto 

l-del'rapporto-di forze, del li-
vello di coscienza e di orga-
nizzazione del nostro popolo e 
indicano soluzioni che non 
tengono conto della • necessi
ta della classe lavoratrice di 
avere degli alleati, con il ri-
sultato. dannoso per il proces
so rivoluzionario che la ctas-

se lavoratrice rimanga itola-
taK e • indebolita...». . 

Dl una cosl lunga oHazio-
ne non e forse necessario scu-
sard se & servlta a fare ca-
pire il carattere dello scontm 
in atto all'lnterno del movi
mento peronista. e ili approdi 
rivoluzionari cui • Vanalisi di 
clc.sse conduce la parte piu 
consapevole della gioventii pe
ronista. Alia testa del proces
so - questa non sta natural-
niente da sola: le organizza-
zioni giovanili progressiste dei 
diversi partiti e movimenti 
(compreso il Partito - comu-
nista) hanno costituito un pro
prio comitato di collegamentn 
e ire settimane orsono oltre 
venti di esse hanno disctissn 
e poi redatto un documento 
che exclude il riformismo co
me via verso il socialtsmo e 
pone la necessita di una azin-
ne di trasformazloni sodali 
profonde e antimperialtste. 

Un paese 
^nutato 

Certo e'e un salto di gene
razioni. '• I giovani che ogni 
concludono i loro discorsi con 
il grido «Peron o muerte! >> 
noh hanno vissuto - il clima 
asflttico e autoritario del nri-
mo peronismo, intollerante e 
marcartista. Fra il primo e il 
secondo ci sono quattro • cin
que lustri. E' cambiata VAr 
gentina. e cambiata VAmeri-
ca • Latina. sono cambiati' 
i rapporti internazionali. An
che il Generale Peron dl og 
gi non pub vedere la sua azio
ne di governo con gli stesxi 
occhi di tanti anni fa. II sun 
mito ha perso varecchio smai-
to ma • i • giovani gli hanno 
ridato fulgore chiamandoln a 
rivestire contenuti nuovi. una 
sostanza dinersa. -••••• • • 
• Niente dice che la cosa n-
svonda nwipno ni rfesirfpri <•»< 
Peron. Nella contesa egli in 
mostrn dl tener** in rtisvartr 
o al di sovra. piii nume che 
mentore. Ma la realtb non gli 
sfugge. " '• . • » . 

Eali mantlene una linea fit 
prudenza. perche sa che in 
questo vaesK di 2d milioni rfi 
abitanti, piu della meta deVe 
persone sono sotto i .25 o*> 
ni..Egli sa, phi la- gioventii 
e Vunica' che naai riesca - o 
mobilitare le masse in suo 
nome. anche • se con ruirole 
d'ordine' che a hit•: Peron. 
armnnizzatorc d* in*4res*i on-
posti, suonano ostiche. E non 
pub dimenticarr nnel che de1 

suo rilancio politico egli deve 
at giovani. 

Giuseppe Co-M** 
-~ . (Continua) 
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