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OGGI 
RISPONDE 

FORTEBRfiCCIO 

NIXON A LETTO 

«Caro Fortebracclo, (...) 
p u o i immaginarti con 
quanto piacere abbiamo 
letto questo ritaglio. Me lo 
ha mandato una mia arni
ca che lflvora in America 
e io lo giro a te, memore 
dl un tuo corsivo dl anni 
fa, Nixon a Roma, «pian-
ge e non vuole uscire». 
Ancora una volta, caro 
Fortebraccio, piu vero del-
la realta. Tua Caterina d'A. 
- Roma». 

Cara, anzi carissima, Ca
terina, ecco, per i lettori, 
cib che si legge net rita
glio che mi hai mandato. 
Si tratta di una nota del-
l\< Associated Press» e si 
tntitola: «II punto di vista 
di Julie sull'umore dl Ni
xon ». Chicago. «Julie Ni
xon Eisenhower ieri parlb 
di suo padre come di un 
uomo che ogni tanto e 
"molto scoraggiato". "Tal-
volta non ha nemmeno vo-
glia di alzarsi la matlina, 
— disse —. Ma affronta 
qualsiast sofferenza per fa
re quello che gli sembra 
giusto". Ella era qui per 
la cerimonia in onore delta 
"High School", intitolata 
a Dioyght Eisenhower Ju-

. nior. "Sono sconvolta per 
lo stato d'animo con cui 
il paese rivolge delle do-
mande a mio padre per 
avere ordinato I'allarme 
militare per la crisi del 
Medio Oriente e circa la 
sua salute" disse durante 
una conferenza stampa. 
"Ci furono troppi avvetii-
menti importanti in trop-
po poco tempo perche il 
pubblico abbia avuto il 
tempo di giudicare. Mio 
padre non e uomo che ab
bia mai jiascosto niente", 

'• aggiunse, "ma il principio 
delta riservatezza i crucia
te • per il presidente. La 
genie deve avere pazienza 
e giudicare con la propria 

' testa Vaffare Watergate. I 
nastri parleranno da soli"». 

Ecco le dichiarazioni, an-
zi il «punto di vista», di 
Julie, e tu, quando hai let-
to che Nixon eerie mattine 
non ha voglia di alzarsi, 
ti sei divertita ricordando 
un mio corsivo, diciamo 
immodestamente, presago, 
che io non rammento piu. 
Non so perche scrissi al-
lora che Nixon non voleva 
uscire, ma sono certo che 
la ragione, in confronto 
con quelle di oggi, doveva 
essere irrilevante, e tutta-

'„• via & interessante notare 
*' come quest'uomo tenda 

sempre a reagire nello 
stesso modo: quando gli 
capita un infortunio la sua 
prima idea e di mettersi a 
letto, come Don Abbondio, 

, e di restarvi. Soltanto che 
oggi, di fronte al caso Wa
tergate, • se Nixon avesse 
il senso delle proporzioni, 
dovrebbe stare a letto al-
meno due anni. «Si 6 ah. 
zato il presidente? ». «Rl-

. passi nel '75, verso le set-
te ». Nel '75, quando ricom-

. pare, Nixon sbatte gli oc-
chi e si stira. 

Sullo scandalo Waterga
te e stato detto tutto, e 
gli aspetti piu importanti 
del caso sono stati affron-
tati nelle sedi opportune, 

ma non mi pare che si sta 
abbastanza fatto caso alia 
goffaggine che Nixon vi 
ha rivelato. Al paragone, 
Tanassi potrebbe essere 
Machiavelli e Cariglia 
Talleyrand (scandali a par
te, naturalmente). Prima il 
presidente americano non 
voleva consegnare i nastri, 
poi all'ultimo momento si 
e deciso a darli, ma ecco 
che ne mancano due, i due 
piu importanti. Chiunque 
altro ne avrebbe fatti man-
care tre o ancor meglio 
quattro e fra quel quattro 
(uEppure li avevo viessi 
qui, Dio santo, mi portano 
via tutto »), fra quei quat
tro, dicevo, anche i due 
decisivi. Invece no: solo 
quei due, unicamente quei 
due, non altri che quei 
due. Ma presidente, lei sa-
ra magari uno spione, ma 
noi dobbiamo anche essere 
imbecilli? Poi viene la fac-
cenda delta segretaria. Cer-
tamente, prima di andare 
a depone nel • jnodo che 
sappiamo, avra parlato col 
presidente. Ebbene, tu de-
vi immaginarti Nixon che 
ascolta il racconto delta si-
gnora (un racconto a cui 
non avrebbe creduto nep-
pure Vamviiraglio Birin-
delli) e dice: «Ecco, mi 
pare proprio che vada be-
nino. Dunque lei ha messo 
il dito sul tasto e ha par
lato al telefono per cinque 
minuti. La registrazione 
presenta un vuoto di di-
ciotto minuti, tredici di 
piii. Ma che fa? Dio come 
passa il tempo. E poi e'e 
la faccenda del pedale. Se 
il giudice Sirica le doman-
da com'i che non ha pre-
muto il pedale, lei, signo-
ra, che dice? ». « Presiden
te avrei pensato di dire 
che mi faceva male il pie-
de...». «Brava — grida 
Nixon entusiasta — d 
un'idea straordinaria. E sa 
che cosa farei io, mia ca
ra? Zoppicherei, cosl non 
ci sono piii dubbi», e nel-
la sala ovale Nixon fa due 
girt clopin-clopant, mentre 
la segretaria, felice, pensa, 
giustamente, che un presi
dente cosl gli Stati Untti 
non lo hanno mai avuto. 

Molti si domandano cib 
che succedera se un giorno 
o I'altro la prova della col-
pevolezza di Nixon verra 
definitivamente raggiunta. 
Ma tu hai mai pensato, 
Caterina. che cosa acca-
drebbe se risultasse che il 
presidente e - innocente? 
Sarebbe ugualmente un di-
sastro, in un certo senso 
peggiore, perchi gli ameri-
can'i, finalmente convinti 
di non avere mai avuto un 
presidente ribaldo, si ritro-
verebbero persuasi di aver-
ne sempre avuto uno scioc-
co. Un tale che non si di-
mette, come egli stesso ha 
confessato, perchi la sua 
mamma gli diceva: «Ri-. 
chard, non mollare », e lui 
ubbidiva e ubbidisce anco
ra. Con un figlio cosl, e'e 
anche questo di buono: 
che i Nixon possono usci
re tutti e lasciare in casa 
il presidente solo, avendo 
la confortante certezza che 
egli non tocchera la mar-
mellata. 

UN SEGNO DI PACE 

«Caro Fortebracclo, tl 
' allego un gioiello. come tu 
dici, stralciato dalla Gaz-
zetta del Popolo di sabato 

' 29 settembre e capitatomi 
- per caso tra le mani. Che 

ne dici? Tuo G.P. - Ivrea ». 

-'• Caro G. P., si tratta di 
una lellera di un lettore 
del giornale torinese che 
scrivc cost: <t Egregio Di-
ret tore, la recente infezio-
ne colerica, non ancora 

• spentasi, mi spinge a far 
presente Vantigienicita del-
la stretta di mano duran
te la S. Messa nel momen
to in cui il celebrante pro- ' 
nunzia le parole: "Scam-
biatevi il segno della pa
ce". E' stata una innova-
zione poco felice introdot-
ta dalla Chiesa con le re-
centi riforme e controri-
forme. Perchi capita di do-
ver slringere la mano, 
umida di sudore, specie 
d'estale, a persone che 

+ possono essere ammalate. 
" E poiche evidentemente 

non si potrebbe fare di-
•- - stinzione ni discriminazio-
• •' ne non senza dover offen-
'' dere le persone, sarebbe 
' • bene che venisse abolita 
'- la cerimonia della pace 
-. per evitare di mettere i fe-

deli in imbarazzo o, peg-
- gio. costringerli ad un at-
• to di disobbedienza. Con • 
. ossequi e sentiti ringrazia- ' 
. menti Cav. Uff. S. C. - Vi- ' 
. dracco*. Ed ecco, subito • 

sotto, la semvlice risposla • 
• del giornale: « Chi d prcoc-
• cupato per Vigiene pub te-
* nere i gvanti». 

A questa tua lettera, ca
ro G. P., avrei risposto con 

'" due righc personali un 
• giorno o I'altro. come fac-

cio sempre, se non mi fos
se accaduto di inconlrare 

' I'altro giorno un religioso 
mio amico, col quale, se-

, condo il solito. abbiamo 
'• • parlato delle posizioni di 

dissenso nella Chiesa, Una 
osservazione di questo mio 
amico mi ha fallo venire 
in mente questa tua lette
ra e il ritaglio che mi hai 
mandato: ecco perchi, do-
po piu dl due mesi che li 

- ho qui, li rtprendo per ren-
derli pubblici. Partendo da 
una costatazione ormal ov-
via, che, cioi, i tacerdott 

tradizionalisti e conserva-
tori non luinno ancora ac-
cettato senza resistenze, 
che si manifestano in vari . 
modi, Vuso di celebrare la 
Messa nelle varie lingue 
nazionali e nel caso no-
stro in italiano. il religioso ' 
mio amico afferma che t 
possibile capire quali sono 
i sacerdoti progressisti e 
quali no, anche dal parti-
colore dello «scambiatevi 
un segno di pacer*. 

Si tratta di un invito, 
pronunciato dal celebran
te durante la a liturgia del
la Comunione »,. che in 
realta dovrebbe suonare 
cost: «Scambiatevi un se
gno di pace». Me ne di
splace per il cav. uff. die 
ha scritto alia aGazsetta 
del Popolo»: a rigore, se 
si ritrovasse in Chiesa ac-
canto a un tipo espansivo. 
costui potrebbe anche sal-' 
targli al collo abbraccian-
dolo affeltuosamente e at-
taccandogli. oltre il cole-
ra, Vinfluenza, la risipota 
e la difterite. Ma non d 
questo che volcvo dire. Vo-
levo dire che secondo il 
mio amico frate, i preti 
progressisti non mancano 
mai di invitare i fedeli a 
scambiarsi un segno di pa
ce, mentre i conservatori -
questo invito addirittura lo -
saltano, omettendolo bel-
lamenle. Non me ne mera- • 
viglio. Le Messe della do-
menica (quelle, in portico- • 
tare, cosiddette aalten) . 
sono gremite di signore 
sonluose e di signori im-
pettiti, cui pub sedere al 
fianco, per caso, qualche 
poveretlo o qualche mise-
ra donna, e io capisco be-

' nissimo che alia signora -
Bonomi Campanini, che e" 
certamente devota dati i • 
miliardi che possiede, o al 
finanziere Sindona, carissi- • 
mo al Vaticano, non piac-
cia di sentirsi stringere la 
mano e, Dio non voglia, di 
ricevere un bacione da uno 
sconosciuto pezzente. I 
preti che stanno dalla par
te di lor signori, e sono 
ancora molti, questo lo 
sentono e saltano rinvito. 
La cosa che un conserva-
tore, pur nella sua devozio-
ne, non perdona a Dio i • 
di essere imprudente. 

Pirttbrtcel* . . 

La produzione attuale e le riserve potenziali di «oro nero» 

II petrolio nell'URS S 
Ne vengono estratti circa 400 milioni di tonnellate all'anno - Una rete di 31.000 chilometri di oleodotti - I vecchi e i nuovi giacimenti • 
le prospettive di valorizzazione delle colossali risorse siberiane, che potranno essere sfruttate nel futuro anche attrayerso la collaborazione 
internazionale - Le piu grandi centrali idroeletfriche e I'utilizzazione su vasta scala, per I'indusfria e per i consumi domestici, del gas naturale 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, dicembre 

Nei primi undici mesi del 
1973 nell'URSS sono stati pro-
dotti oltre 385 milioni di ton
nellate di petrolio con un au-
mento di circa il 7% rispet-
to alio stesso periodo dell'an-
no scorso. In tutto il 1972 
il petrolio estratto in territo-
rio sovietico aveva toccato i 
394 milioni di tonnellate. Per 
quesfanno se ne attendono 
424 milioni di tonnellate. 

La crescita media annuale 
della produzione nell'ottavo 
piano quinquennale 1966-1970 
e nei primi due anni del no-
no quinquennio in corso, fu 
di 23-24 milioni di tonnella
te. L'aumentb in cifre assolute 
per i prossimi due anni e 
previsto in 35-38 milioni di 
tonnellate annue per giungere 
nel 1975, anno conelusivo del 
nono piano quinquennale, a 
circa 500 milioni di tonnellate. 

Per trasportare in tutto il 
paese il petrolio, e stata co-
struita nell'URSS una rete di 
31.000 chilometri di oleodotti. 
ai quali alia fine dell'attuale 
quinquennio se ne aggiunge-
ranno altri 22.000. La ragione 
di questo aumento di oleo
dotti, proporzionalmente piu 
elevato di quello della produ
zione, consiste nel fatto che 
i nuovi bacini di estrazione si 
trovano non piu nella parte 
europea dell'URSS ma nella 
Siberia occidentals 

Parallelamente alia produ
zione di petrolio, l'Unione So-
vietica ha incremental Pestra-
zione del gas naturale. Nel 
1971 ne furono prodotti 212 
miliardi di metri cubi, rispet-
to ai 198 miliardi di metri 
cubi del 1970. Nel 1972 la ci-
fra e salita a 221 miliardi di 
metri cubi. L'obiettivo per il 
1975 e di 300-320 miliardi di 
metri cubi. In quell'anno la re
te dei gasdotti dovra supera-
re i centomila chilometri di 
lunghezza. Gia milleottocento 
citta sovietiche grandi e pic-
cole ricevono gas naturale, 
che viene largamente utiliz-
zato per usi domestici e nel-
l'industria chimica e siderur-
gica. Nel 1975 il 67% del con-
sumo totale dei combustibili 
nell'URSS sara coperto dal pe
trolio e dal gas. Si tratta di 
una percentuale forse inferio-
re a quella di molti paesi 
capitalistic! sviluppati, perch6 
la maggior parte dell'energia 
elettrica e qui prodotta da 
centrali idroelettriche: l'Unio
ne Sovietica, particolarmente 
in Siberia, possiede corsi di 
acqua sui quali sono state co-
struite le piu grandi centrali 
idroelettriche del mondo. 

Con l'aumento della produ
zione. sono cresciute le espor-
tazioni sovietiche di idrocar-
buri. Per quanto riguarda il 
petrolio, per esempio. ai pae
si socialisti europei attraver-
so l'oleodotto c Amicizia » — 
costruito con gli sforzi con-
giunti dell'URSS. della Polo-
nia. della RDT. della Ceco-
slovacchia e dell'Ungheria — 
dal '62 al '72 ne sono stati 
forniti 200 milioni di tonnel
late. Nel 1975 il volume delle 
forniture, a mezzo dello stes
so oleodotto, ammontera a 50 
milioni di tonnellate. 

Nel 1972 l'Unione Sovieti
ca ha esportato complessiva-
mente 76.2 milioni di tonnel
late di petrolio. E' vero che 
nello stesso anno ne ha acqui-
stati nel Medio Oriente 7.8 mi
lioni di tonnellate. ma. a par
te 1'esiguita della cifra — ap-
pena il 10% delle esportazio-
ni — cio e avvenuto su ri-
chiesta dei paesi arabi che in 
tal modo hanno coperto i cre-
diti Ioro coneessi datl'URSS a 
titolo di aiuto. In accordo 
con gli stessi paesi arabi. d'al-
tra parte, il petrolio acquista-
to e stato consegnato dalla 
Unione Sovietica agli altri pae
si socialist!. 

Una profonda 
trasformazione 

Ci siamo serviti delle sta-
tistiche per fornire un qua-
dro il piu completo possibi
le del bilancio energetico del-
l'Unione Sovietica, in un mo
mento in cui in occidente — 
forse anche per distrarre l'at-
tenzione dalla grave crisi ener-
getica in cui versa no i pae-
i capitalistic! sviluppati — 
abbondano le ipotesi sul fu
turo della politica petrolifera 
sovietica. Tali ipotesi sono le
gate essenzialmente al fatto 
che nell'URSS, nel corso degli 
anni, pur essendo stata la cre
scita della produzione di pe
trolio sempre piu elevata in 
cifre assolute, si e registrata 
una riduzione in percentuale 
(7% previsto nel quinquennio 
1971-1975 rispetto, per esem
pio, al 16% del quinquennio 
1956-1960). 

In verita, i ritmi dl cre
scita sono legati al processo 
di pusafffo anche in Unione 

Pozzi di petrolio a Baku 

Sovietica dall'uso dei combu
stibili solidi, cioe del carbo-
ne, a quello deix combustibili 
liquidi. II processo e ormai 
in fase di completamento an
che perche il • solo • petrolio, 
senza considerare cioe il gas 
naturale. copre il 43% dei con
sumi di combustibili. Gli au-
menti della produzione sono 
oggi destinati a soddisfare i 
consumi industriali ed indivi-
duali. mentre non debbono piu 
servire. come aweniva nel 
passato, a sostituire il carbo-
ne con il petrolio in interi 
settori dell'industria. 

La profonda trasformazio
ne delle fonti energetiche co-
mincid nell'URSS - agli inizi 
degli anni 50. Nel 1950 il pe
trolio prodotto fu di appe-
na 37.9 milioni di tonnellate. 
Dieci anni dopo, nel 1960, la 
produzione era gia salita a 
148 milioni di tonnellate e ven-
ti anni dopo, nel 1970, a 353 
milioni di tonnellate. La tra
sformazione fu facilitata. oltre 
che dal minor costo del pe
trolio rispetto al carbone (co
sto di produzione 4-5 volte in-
feriore e costo di trasporto 
in oleodotto 7-12 volte infe-
riore), dal fatto che nuovi 
grandi giacimenti di petrolio 
furono scoperti nella regione 

Volga-Urali dove, a partire da-
gli anni della seconda guerra 
mondiale, stavano sorgendo 
grandi centri industriali che 
avevano urgente bisogno di 
combustibili sul posto. 

Oggi, a venti anni di di-
stanza. qual e la situazione 
delle riserve petrolifere del
l'URSS e del loro ulteriore 
srruttamento? AH'argomento 

-ha dedicato un interessante 
articolo sulla rivista Pldno-
voe Khoziaistvo ' il ministro 
sovietico dell'industria del pe
trolio. V. Sciascin. Dall'artico-
lo risulta, in sostanza, che la 
produzione petrolifera del
l'URSS e destinata a spostar-
si sempre piu verso est. cioe 

" nella Siberia occidentale (re
gione di Tiumen). Nelle tra-
dizionali zone di estrazione, 
infatti. le riserve vanno esau-
rendosi: in questo caso o la 
produzione diminuisce o au-
mentano i costi. In Baschi-
ria, per esempio, il petrolio 
estratto e sceso da 48 milioni 
di tonnellate nel 1967 a 40 mi
lioni di tonnellate nel 1971. 
mentre c grandi sforzi occor-
rono per mantenere i livel-
li produttivi raggiunti > in una 
serie di altre zone come 1'Azer-
bajgian, 1'Ucraina e le regio-
ni di Krasnodar. Stavropol, 
Kujbyscev. L'« invecchiamen-

to» di importanti giacimenti 
petroliferi nella zona Volga-
Urali, «la cui incidenza sul 
totale della produzione nazio-
nale e notevole», ha fatto 
crescere i costi di estrazione 
del 7%. 

Nella regione 
del Tiumen 

II ministro pone quindi il 
problema del miglioramento 
tecnico dei sistemi di pom-
paggio per sfruttare al limite 
del possibile le « vecchie > zo
ne. Egli tuttavia sottolinea che 
i maggiori capitali necessari a 
questo scopo « se aumentano 
l'efficienza economica nazio-
nale. in quanto migliorano il 
bilancio dei combustibili nel
la parte europea del paese, 
provocano alio stesso tempo 
un abbassamento degli indici 
di efficienza del settore >. Per 
superare la contraddizione, 
occorre allora puntare sulle 
zone « nuove *. « I piu grandi 
giacimenti della Tartaria — 
scrive Sciascin — sono stati 
esplorati nel 1946-48 e ci sono 
voluti 22-24 anni per raggiun-
gere un volume di produzio-

II coraggioso libro di un'insegnante elementare 

I racconti della Rustica 
l/esperienza vissuta da Sabina Manes in una borgala-fanlasma di Roma - Le 
favole, le invenzioni, i disegni dei bambini che imparano a scoprire se stessi e 
gli altri - La fiducia nella parola come mezzo per capire e cambiare il mondo 
La Rustica e una specie di 

borgata-fantasma deila capi
tate, inesistente nelle guide e 
negli elenchi telefonici, eppu-
re forte di circa diciottomila 
abitanti, sottoproletariato me-
ridionale per lo piu, dai me-
stieri e dalle attivita piu pre-
cari e casuali. Tor Sapienza, 
sulla Casihna, e i'estremo 
lembo di citta con cui la bor-
gata nesca in qualche modo 
a legarsi, grazie a una lunga 
strada tra i campi. La Ru
stica «e diversa dal tipo di 
borgata come il Quadraro o 
Portonaccio che fanno anco
ra parte di Roma e dove pas-
sano decine di autobus e vi 
sono insediati grandi magaz-
zini o supermercatu (-) Ha 
la struttura tipica di un pae
se. Case basse, costruite qua
si nella campagna, strade 
non asfaltate, nessun marcia-
piede, scarsa o inesistente il-
luminazione pubblica, - Una 
piazzetta centrale sovrastata 
da un'enorme chiesa di re-
centissima costruzione. Picco-
li bar fumosi pieni di uomi-
ni». E* 11 ritratto che ce ne 
da Sabina Manes, che per 
anni vi ha svolto attivita di 
insegnante elementare- . 

Alia giovane laureaia con 
una tesi sui bambini ritar-
dati e i piu « aggiornati» me-
todi di recupero, le tecnlche 
piu raffinate e razionalizza-
trici appaiono ben presto, do
po rimpatto brutale con una 
realta tutta da rtscoprire dal 
basso, non piu che simboll 
mlstificatori di un esorctsmo 
soclale. SI rende conto, cosl, 
e totalmente sulla sua pelle, 
che la «sclenia» borghese e 
utillzzabUe solo a certl flni, 
• nella mlsura In eul al ri-

nunci a modificare una real
ta col contributo in prima 
persona degli esseri umani che 
questa realta vivono e sof-
frono. 

Nella lucida e appassiona
to introduzione al Ubro che 
e nato da queU'esperienza 
(I racconti della Rustica, 
GuaraWi. pp. 135, L. 2.000), 
la Manes chiansce come len-
tamente, portando i suoi pic-
coli allievi a descrivere libe-
ramente i modi della loro esi-
Stenza, si sia attuata — in 
maniera quasi automatica — 
l'« identificazione col soggetto I 
e i propri genitoris. Poi, 
• plan piano 1 bambini senti-
rono la necessita di uscire fuo-
ri da questo schema prefor-
raato e cominciarono a scrive-
re stone, favole, raccontL Ed 
in genere, proprio quei bam
bini che avevano piu proble-
mi e maggiori difficolta di 
CKlattamento, erano quelli che 
piu volentieri scrivevano per 
comunicare con me*. 
' II libro, quindi, e il frutto 

di un lavoro svolto in comu-
ne da un'insegnante illumina-
ta e coraggiosa e dai suoi 
alunni, che vi fanno la parte 
del leone: com'e giusto che 
sia. I loro racconti, le loro 
favole, le loro invenzioni me-
taforiche, i loro splendid! di
segni hanno un'aria allucina-
ta, dolorosamente stravolta. 
Quando escono da questo te-
tro climax contrassegnato da 
un'ossessiva mania di perse-
cuzione, da delittl commessl 
a ciglio asciutto, da violen-
ze perpetrate con innocente ci-
nismo, dalla «crudeltai> delle 
madri e dalla «furbizia» dei 
padri, in una sorta dl tre-
menda mappa degli Inferni 
Infantlli, rietcono a farlo qua

si esclusivamente attraverso 
la dimensione dei « bislacco », 
che e solo a meta liberato-
ria. E' la scoperta dell'ironia 
e del grottesco, che non rie-
scono a razionalizzare com-
pletamente la loro dura si
tuazione esistenziale. Piu tar-
di viene la stabilizzazione di 
un rapporto fortemente affet-
tivo con rinsegnanie, che rap-
presenta I'altro da se e dal 
proprio mondo murato. 

Su queste contraddizioni, su 
questa divaricazione di clas-
se non certo ricomponibile a 
iivello individuale, e con la 
coscienza dei possibili rischi, 
la Manes ha lavorato per an
ni insieme ai suoi piccoli ami-
ci. Li ha fatti esistere attra
verso la loro voce, gli ha 
dato la fiducia nella parola: 
non come evasione ma come 
«scienza». Come mezzo per 
capire (e cambiare) il mon
do: per acquisire, dall'intemo 
della propria condizione su-
balterna e emarginata, i pri
mi principi vissuti di una 
consapevolezza di classe. Ec
co perche questo libro non e 
soltanto da leggere, ma da 
usare. Ecco perche crediamo 
nella sua forte utilita di stru-
mento didattico e civile, che 
non dovrebbero trascurare tut
ti gli operatori della scuola 
infantile, rifiutandosi una buo-
na volta di oontiftuare a de-
formare i loro piccoli allievi 
con quelle vergognose pubbli-
cazioni che ancora per lo piu 
sono i vari sussidiari, silla* 
bari e via disoorrendo, au-
tentici soprusi perpetrati dal-
l'ipocrisia e dali'incultura na-
zionale sulla testa dei nostri 
figli. 

Mario lun«tta 

ne annua di cento milioni di 
tonnellate. Per realizzare al-
trettanto nella Siberia occiden
tale, occorrono dieci anni: il 
costo di produzione di una 
tonnellata di petrolio non su-
perera, gia nel 1975, il 60% 
del costo medio, il che per-
mettera non soltanto di neu-
tralizzare l'influenza del rin-
caro dovuto alio "invecchia-
mento" dei giacimenti del Vol
ga-Urali, ma anche di far di: 

minuire il costo medio gene-
rale di produzione del pe
trolio >. 

La prospezione e lo sfrutta-
mento del petrolio nella regio
ne di Tiumen cominciarono 
agli inizi degli anni 60. Per 
estrarre i primi cento milio
ni di tonnellate di combusti
bili occorsero sette anni. Per 
i secondi cento milionTdi ton
nellate e bastato un anno e 
mezzo. Nel 1975 i pozzi pe
troliferi di Tiumen dovrebbe
ro dare 125 milioni di tonnel
late di greggio, cioe un quar
to di tutta la prevista pro
duzione sovietica. La Pravda 
del 29 marzo scorso, in una 
corrispondenza da Tiumen. 
prevedeva che la estrazione di 
petrolio nella regione c po-
tra raggiungere in un non 
lontano avvenire i 600-700 mi
lioni di tonnellate all'anno >. 

Tutto questo consente dun
que di giungere alia conclu-
sione die parlare, come ha 
fatto qualche giornale occi
dentale, di una Unione Sovie
tica « costretta > tra cinque o 
dieci anni ad importare il pe
trolio dal Medio Oriente, e per 
Io meno azzardato. Come ha 
scritto Io scorso anno Le Mon
de diplomatique, «aU*orizzon-
te dei prossimi 10 o 20 anni 
per l'URSS non debbono por-
si problemi di risorse: l'Unio
ne Sovietica sara ancora per 
lungo tempo in condizione di 
assicurare i propri bisogni e, 
dunque. di proseguire la sua 
tradizionale politica di auto-
sufficienza in questo campo >. 

Le richieste di collaborazio
ne rivolte. nel quadro del Co-
mecorf, agli altri paesi sociali
sti europei per lo sfruttamen-
to dei nuovi giacimenti con-
ferma, d'altra parte, 1'impegno 
sovietico a continuare a sod
disfare le loro necessita es-
senziali. Tutto cio. owiamente, 
non significa che anche la 

vJJnione Sovietica non possa 
importare petrolio — il che. 
come abbiamo visto. gia awie-
ne — per ragioni politiche o 
commerciali, per aiutare i pae
si produttori che vogliono as-
sumere Q controllo delle pro-
prie ricchezze petrolifere e si 
trovano sabotati dai grandi 
monopoli intemazionali o per 
dar loro la possibilita di paga-
re con il petrolio prodotti 
industriali che l'URSS for-
nisce. 

II problema che a questo 
punto si pone e un altro. 
Le riserve potenziali di pe
trolio (e di gas naturale) die 
l'Unione • Sovietica ' possiede 
superano di gran lunga i suoi 
bisogni. Cifre globali da par
te sovietica non sono mai 
state fomite, ma secondo sti-
me di esperti occidentali, nel 
sottosuolo dell'URSS si tro
vano diversi miliardi di ton
nellate di petrolio e le mag
giori riserve di gas naturale 
del globo terrestre. E' noto 
tuttavia che questi tesori so
no nasc^aOda tatoentt diste-

se di paludi e di ghiacci, in 
regioni - disabitate, dove la 
temperatura arriva fino a 60 
e piu gradi sottozero e do
ve attualmente e possibile ar-
rivare quasi soltanto con 1'ae-
roplano. 

Fino ad oggi la valorizza
zione di una percentuale mi
nima di queste risorse, nel
la regione di Tiumen, appun-

. to, e in ^ parte anche nella 
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Jacuzia (Siberia orientale) k 
stata compiuta dai sovietici 
quasi soltanto con le proprie 
forze, mirando all'obbiettivo 
di soddisfare prima di tutto 
i bisogni interni. Tuttavia i 
massimi dirigenti dell'URSS 
non hanno tralasciato l'occa-
sione per ribadire che la col
laborazione con altri paesi 
nello sfruttamento delle ric
chezze siberiane e non soltan
to possibile. ma auspicabfle. 

Qualche timido passo in 
questo senso e stato compiuto 
dagli americani e dai giap-
ponesi. Ma per imboccare con 
decisione la strada della cdl-
laborazione internazionale. so
no necessarie due condizioni 
politiche. La prima e che il 
processo di distensione su set-
la mondiale prosegua e, come 
dicono i sovietici, divenga lr-
reversibile. La seconda condi
zione e un mutamento dell'ot-
tica con la quale da parte 
occidentale si guarda alia pos
sibile partecipazione alia va
lorizzazione della Siberia. In
fatti, l'opinione ancora preva-
lente in molti uomini politiei 
dell'ovest e che una collabo
razione con l'URSS in questo 
campo sarebbe soprattutto a 
vantaggio di quest'ultima. 
Certo, i sovietici non negano 
che dalla cooperazione con i 
paesi capitalistic! sviluppati. 
essi si attendono nuove pos
sibilita di impulso al loro svi-
•luppo economico ed al tenore 
di vita della popolazione. Ma. 
nell'attuale drammatica situa
zione di crisi energetica, lo 
stesso non vale, a maggior 
ragione, per i paesi occiden
tali? 

I capitali necessari per l'im-
presa sono enormi, ma il loro 
impiego non soltanto aprireb-
be all'occidente la strada ver
so nuove fonti di combusti
bili. ma assicurerebbe lavoro 
a migliaja di suoi operai e 
tecnici chiamati a costruire 
gli impianti e le attrezzature 
necessari a strappare al ge-
lido sottosuolo della Siberia 
prodotti che nel mondo diven-
gono ogni giorno piu rari e 
piu preziosi. 

Romolo Caccavale 
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