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Sorprendente grido d'allarme di Nicola Abbagnano 
dalle colonne del giornale di Agnelli 

FILOSOFIAT 
L'ltalia si avvierebbe ad essere una«societa di infanti bizzosi»- Che 
cosa nasconde la contrapposizione tra Capriccio e Sistema - Le minac-

ce dei padroni a proposito delTassenteismo in fabbrica 

Era assolutamente preve-
dibile che dopo le sparate 
del dott. Carli e del dottor 
Glisenti sulla grave forma di 
«disaffezione» anarchica che 
sta cogliendo gli operai ita-
liani, giungesse di rincalzo 
La Stampa. Come ognun sa 
questo giornale, che si stam
pa a Torino per conto della 
Fiat, e affetto ormai da tem
po da un grave complesso 
di frustrazione tipico di chi 
ha coscienza di quanto sia 
deprimente essere molto 
ascoltato e pochissimo cre-
duto (la povera Cassandra, 
ai tempi, suoi, piombo nella 
nevrosi piu acuta per que-
sta faccenda). Comunque 
poiche il mestiere della 
Stampa e quello di cercare 
di educare per il bene gli 
operai adesso, dopo avere 
battuto inutilmente tante al-
tre strade, il giornale la 
butta in varia moralita. Ed 
ecco quindi un suo filosofo, 
Nicola Abbagnano, prender-
la molto alia larga, rivol-
gendosi piu che all'operaio 
direttamente all* « Uomo » 
(certi filosofi, purtroppo, 
fanno sempre cosi) per dir-
gli, con molte parale col-
tivate, quello che in fondo 
ci diceva la nonna quando 
la sera si tornava a casa tar-
di: « Ragazzo mio ricordati 
che la liberta non e licenza ». 
Ci volevano un paio di guer
re mondiali e alcune rivo-
luzioni, per far si che il 
giornale « piu colto » d'lta-
lia, arrivasse a simili in
telligent! conclusioni, nel 
capodanno 1971! In effetti 
il prof. Abbagnano ei spiega, 
a noi < Uomiai » (e a loro, 
gli «operai*) che se uno 
si mette in testa di essere 
libero come piu gli piace (e 
non come piace alia Nonna) 
non e un uomo veramente 
libero. E* soltanto un capric-
cioso, finira malissimo, — 
come i protagonisti di Easy 
Rider, documents cinema 
alia mano Abbagnano — 
piombera in un baratro di 
nulla, irto solo di ozi infe-
condi, amori liberi e droghe. 
Ci awieremo, cioe, «verso 
una societa, di infanti biz
zosi » scrive il filosofo: il 
quale afferma che, se le cose 
dovessero continuare cosl 
« il Capriccio prenderebbe il 
posto del Sistema». Men-
tre, come e nolo, « la liberta 
di scelta dell'individuo e 
condizionata da un'organiz-
zazione sociale, razionale, e 
pacifica, che offra a tutti la 
capacita di influire sul suo 
processo di autocorrezione ». 

I veri 
problemi 

Noi non siatno dei capric-
ciosi, come ognun sa. Ma 
come non dare duramente 
torto a questo filosofo, il 
quale chiede all'« uomo > (e 
alio studente, all'operaio). di 
condannare come propri ca
pricci, nati quasi per miste-
rioso esatamico impulso, fe-
nomeni ormai di massa di 
evasione disperata che sor-
gono non gia da bizzosita 
ma proprio dal fatto che 
quel bel sistemino «razio
nale e pacifico », tutto a mi-
sura d'uomo, di cui egli 
parla, in realta e ben altro? 
Ma dove vive ormai questo 
filosofo? Ha mai sentito par-
lare di « lavoro alienato » ? 
Ha nozione di alcuni giudi-
zi di un certo Carlo Marx 

sui riflessi e le modificazioni 
che la struttura capitalisti-
ca impone all'uomo, oltre-
che all'operaio? Ed 6 co-
seiente o no questo serafico 
filosofo che se un sistema 
razionale e pacifico e arduo 
da costruirsi perfino laddo-
ve 6 gia caduto il piu bar-
barico pilastro dello squili-
brio etico-sociale, (lo sfrutta-
mento dell'uomo sull'uomo) 
tale impresa risulta impro-
ponibile in una societa che 
si voglia mantenere eguale 
alia nostra: dove cioe la li
berta deH'Uomo (oltreche 
dell'operaio) deve essere mo-
dellata, e condizionata, dalla 
liberta assoluta del massimo 
profitto? E quando mai il 
capitalismo e riuscito a 
emendarsi da se? 

Varrebbe il discorso del 
filosofo cosi accorato per 
certi «capricci» se a quei 
giovani uomini (e operai) 
che credono di salvarsi eva-
dendo dicesse quel che di-
ciamo noi: non evadete, lot-
tate! Ma se Abbagnano di
cesse queste cose non sa-
rebbe divenuto un filosofo 
in servizio effettivo presso 
i cancelli ideali della Fiat. 
Starebbe su ben altre e piu 
nobili trincee; a misurarsi, 
ed anche a sbagliare se oc-
corre, con i veri problemi, 
e duri, della liberta degli 
anni '70 e non con le favo-
lette edificanti sui capello-
ni. E quindi non si conten-
terebbe di registrare i fe-
nomeni di evasione come 
« capricci » da sciogliere con 
richiami patetici a una « so-
lidarieta umana piu salda >. 
Appelli, questi, ci sia con-
sentito, che lasciano il tem
po che trovano e sono per
fino offensivi in una societa 
in cui per «soHdarieta » si 
intende essenzialmente star 
buoni per lasciar le cose 
come stanno e per « dovere 
oivico » si intende, essenzial
mente, quello dell'operaio di 
rigar dritto secondo una mo
rale dettata dai consulenti 
del padrone. 

E a questo proposito: 
dopo aver preso alia larga, 
filosoficamente, il tema del-
l'Uomo Capriccioso, utiliz-
zando un filosofo di came
ra, la Stampa, adoperando 
degli « esperti », affronta da 
vicino il problema dell'Ope-
raio Pigro. Puntando questa 
volta sulla quantita, piutto-
sto che sulla qualita, la 
Stampa ha dedicate una pa-
gina intera al problema del-
l'« assenteismo > degli ope
rai in fabbrica. 

Gli operai italiani, inform a 
la Stampa, sono ormai stor-
diti daU'eccessivo benesse-
re, adagiati nelle eccessive 
facilitazioni ottenute dai sin-
dacati: e quindi si sono im-
pigriti, adottano come pro
prio inno la sigla di « Can-
zonissima 1970 », quella che 
invocava «una befana per 
settimana* e glorificava «vi-
va le feste, viva le fes te . se 
in un mese son cento e piu». 
Questo 6 il fatto, scrive la 
Stampa: gli operai i tali an i 
fanno e i furbi », si barrica-
no dietro lo Statute dei la-
voratori che abolisce il con-
trollo aziendale, dicono le 
bugie al padrone, marcano 
visita, marinano la fabbrica 
e, quindi, recano un danno 
grandissimo alia economia 
nazionale. 

Dato il problema, la Stam
pa indica la soluzione. E, 
fra i denti, spera in maggio-
ri controlli. Ma, sopratutto, 
con riferimento a esempi te-

A VOI PERSONALMENTE 

Parigi vi regala 
veri acquarelli 

e 
vi chiede niente 
Una simpatica iniziativa dei Maestri d'Arte francesi 

Spesso i regali nascondono 
un'insidia. Ma questa volta non 
e cosi II nostra comspondente 
da Pangi ci oomunica infatti 
che i Grandi Maestri d'Arte 
francesi. per diffon<fcre I'amore 
per il di segno e la pittura. han-
no deciso di regalare, senza la 
piu piccola ombra di impegno, 
a chiunque semplicemente li ri-
chioda: una tavolozza di acqua
relli TALENS original! con splen-
didi colori. un auto-test per mi-
surare da soli le proprie attitu-
dini al disegno e alia pittura e 

S volume con le istruzioni per 
vuote abbracdare la nuova 

carriera del tecnico grafko che 
pud rendere anche piu di trecen-
tomila lire al mese. 

Come rioevere i doni? E' fa-
cilissimo. Basta scrivere a: 
iLa Nuova Favella ABC • $•-
zlone UA/4 • Via Borgospes-
so, 11 - 2*121 MlUrwi, alle-
gando 5 bolli da 50 lire l'uno 
per spese. E' necessario sol
vere oggi stessi, perche I do
ni si esauriranno owiamente 
presto e sarebbe un vera pec-
cato sia non riceverli che non 
informarsi senra impegno su 
una nuova e brillante carriera 
aperta a chhinque. 

desco-occidentali, fa capire 
minacciosamente che solo 
una bella ondata di disoc-
cupazione potrebbe prowe-
dere sul serio a debellare 
l'assenteismo operaio dato 
che in Germania, « nel 1967, 
durante la recessione, quan
do il numero dei disoccupati 
fu superiore a quello dei 
posti di lavoro liberi, le as-
senze ingiustificate jurono 
quasi nulle, nessuno si az-
zardo a fare "ponti" abu-
sivi... ». 

Ecco dunque, nella conce-
zione del mondo cosl come 
l'hanno i filosofi e gli esper
ti della Stampa, il corretti-
vo migliore per combattere 
i « vizi », le « furbizie », le 
« pigrizie » degli operai: te-
nere fuori dei cancelli, pron-
ti aU'impiego, alcuni milio-
ni di disoccupati, desiosi di 
prendere il posto dell'assen-
te neghittoso. Diciamo la 
verita: 1'idea non ci sembra 
poi tanto nuova, ne poco 
sperimentale. E' 1'idea chia-
ve che, da quando e nata 
la grande industria capita* 
listica, ne ha regolato larga-
mente la strategia (e anco-
ra la regola, in tanti paesi 
capitalistic! e anche in Ita
lia). Lo insegnavano i mae
stri del liberismo puro: cosa 
e'e di meglio di una bella 
e fissa riserva di disoccu
pati per tenere bassi i sa-
lari, alimentare la discipli-
na aziendale, diminuire i co-
sti, aumentare i profitti e, 
quindi, accrescere il reddito 
nazionale? 

Quale 
coscienza ? 

Ma a questi dettagli di 
tipo « classista » gli esperti 
della Stampa non danno 
peso. Dopo il 1948 licenzia-
vano gli operai perche trop-
po c attivisti » e volevano la-
vorare per forza: oggi vor-
rebbero colpirli perche trop-
po c assenteisti ». Ci doman-
diamo: perche col oro che si 
preoccupano tanto dell'« as
senteismo* degli operai (e 
non vanno a leggersi bene le 
tabelle sui ritmi di sfrutta-
mento im posti e sulla salu
te rubata) non provano a 
pensare per un attimo che 
cosa cambierebbe nelle gran
di fabbriche se quivi ad es
sere un po' piu assente, un 
po' meno incombente, fosse 
il Padrone? Non migliore-
rebbe la situazione, ci do-
mandiamo, se nelle fabbri
che la presenza operaia 
fosse esaltata e la presenza 
padronale dimensionata? E, 
ancora, se i ritmi fossero 
stabiliti non gia per tenere 
conto soltanto della curva 
del massimo profitto (come 
e) ma anche della curva 
della schiena degli operai, 
che non intende piu spez-
zarsi per fare piaceri al pa
drone? 

Questo, riteniamo, e il 
punto. Solo in questo caso, 
e evidente, l'appello alia 
• coscienza operaia » avreb-
be un significato non ipo-
crito. Ma che senso ha esi-
gere dagli operai una disci-
plina di tipo carcerario, ru-
bargli con la destra quel 
che gli si concede con la 
sinistra e poi fare appello 
alia loro coscienza? Quale 
coscienza, poi? Quella di 
classe, che gli operai hanno 
ben chiara, o quella da ob-
bedienti servi del padrone, 
che gli operai rifiutano? Ma, 
scrive la Stampa, furbesca: 
< Castro, Valtra settimana, 
ha indicato x "pigri" al di-
sprezzo nazionale». E ha 
fatto bene. II giorno in cui 
l'aw. Agnelli riuscira a di-
mostrare che lui, e la sua 
famiglia, guadagnano sul la
voro operaio quel che ci 
guadagna.personahnente Fi
del Castro (e cioe niente), 
allora si avra diritto a Ian-
ciare appelli aHa coscienza 
degli operai. Come awiene 
in quei paesi in cui i padro
ni non ci sono, la produzio-
ne e legata agli interessi 
della societa e non di caste 
familiari o gruppi affaristi-
ci: e quindi chi dirige lo 
State, e chi dirige le fab
briche, non sfrutta per se 
il lavoro operaio e, dunque, 
ha pienamente diritto di ri-
volgersi alia coscienza ope
raia. La quale risponde sem
pre, tanto per dire s\ quanto 
per dire no: e in quest'uHi-
mo caso, chi sbaglia paga. 
Ma chi paghera invece in 
questo nostro paese, per 
quest'altro, offensivo e gra
ve, tentativo di scaricare le 
colpe di una economia ma-
lata di superprofitto capita-
listico sempre e soltanto sui
te spalle degli operai? I qua-
li piu che «pigri • sono 
stanchi della • missione na
zionale > loro affibbiata tra-
dizionaunente di logorarsi la 
la pelle per il piu alto pro
fitto del padrone. 

Maurizio Ferrari 

Difficile negoziato per il rinnoyo della convenzione 
tra Francia e Algeria sullo sfruttamento delP«oro nero» 

la contesa sii mflniD del Sahara 
Riprese le frattative dopo la pausa delle feste — Gli algerini chiedono un aumenlo della fiscalila e I'investimenlo dei profitfi 
nella loro industria petrolchimica — La stampa conservatrice di Parigi parla di«schiaffo»inferto alia nazione — II confronto 
con il passato — Come I'ex-colonia africana intende estendere il proprio controllo su un'immensa ricchezza che le appartiene 

II rudere romano in portineria 
II cemento della speculations soffoca tulto. Qui slamo al-
I'estrema periferla dl Roma, in uno del quartierl dormi-
torlo slmbolo della capitate nell'anno del centenario. Chi 
si arricchisce vendendo case a duecentomlla II metro qua-
dro, ha trovato un altro motivo per incrementa l gli af-
f a r i : il reperto archeologico in portineria. Chi entra nel-
I'atrio della palazzina, e colplto dai rest! della colonna 

che si v«de nella foto. II costruttore evldentements ha 
potuto porta re a termln« 1 lavori senza che I t Belle Art i 
si accorgessero dl nulla. Resta da dire della sua fortuna: 
non la condividono I costruttori del metrd, che devono 
bloccare I lavori ogni qualvolta si trovano di fronte ad 
un rudere romano. 

(Foto Adriano Mordenti) 
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Un'indagine a Bari sulla mortalitd infantile 

Selezione innaturale 
Le agghiaccianti cifre delllstifuto di Demografia delFUniversita — La media di morti 

nel primo anno di vita molto superiore a quella nazionale 

Dalaottro ite 
BARI, gennato. 

Quazitl bambini muoiooo a 
Bari nei primissimi meal <U 
vita, e perchfe? Alle domande 
e stata data una risposta gra-
zie ad unlndagine fatta dallo 
Istituto di Demografia dellTJ-
mversitA cbe na dato prova, 
tra i'altro, di quanto pud fa
re una struttura universita-
ria quando determlna un rap-
potto scienUfico diretto con 
la realta 

Le cifre sulla mortality in
fantile nella citta di Bari rt-
guardano 11 triennio 196>€7. 
ma non per questo perdono ri-
lievo e attualita anche, e di-
remroo soprattutto, perche nel 
periodo successivo aUTnchie-
ata la situazione non si e an-
data modificando. Da allora 
non si e infatti verificato doe 
un aostanziale miglioramento 
delle condizioni ambientali ed 
lgieniche dei quartieri popo'.a-
ri di Bari. E molto opportu-
namente 1'autore dell'indagl-
ne, il dottor Salvatore Di Sta-
so, ha considerate e quindi 
diviso, i dati sulla mortalita 
infantile in base ai decessi do-
vuti a fattori antenatali (asfis-
sla da parto, malformazionl 
congenite, lesionl ostetriche, 
ecc.) e quelli dovuti a fattori 
ambientali estemi • social! 
(alimentaslone, cllroa, lflene, 
ecc.). 

Va detto subito che Bari 
presenta un quozlente dl 40,10 

morti nel I. anno dl vita per 
1.000 nati Tfri. D Urello della 
mortalita infantile nella citta 
di Bari doe e abbastanza lon-
tano dal quadente dell'intero 
Paese che e di circa 34 deces
si del I. anno di vita per 1X00 
nati vivi. Va precisato che 
su 4640 morti su 1.000 nati 
vivi ne! primo anno di vita 
ben 27.46 sono dovuti a cause 
esogene, doe a ragioni ester-
ne. 

La conferma viene dall'ana-
Usi della mortalita Infantile 
verificata nei quartieri e nei 
rionl della dtta. La zona che 
presenta il ptii elevato quo-
ziente di mortaliU infantile, e 
quella dl Bar! vecchla, fl nu-
deo storico: 61^9 morti nel 
primo anno di vita per 1.000 
nati vrri. E* la zona piu po
vera, non ancora del tutto for-
nita di fognature, ove abita 
la popolazione a piu basso 
reddito o disoccupata. Seguo-
no 1 quartieri «Liberta» ed 
• Oriente* con un quoziente 
rispettivamente del 49.49 e 
42,02. 

n quartlere « Madonnella », 
Invece, e quello che presenta 
il quoziente di mortalita in
fantile piti basso (38.38). E* 
II quartiere che ha subito In 
quest*uItlmo decennlo una mo-
diflcazlooe degli strati sociall 
che lo oomponevano. perche e 
andato man mano dlventando 
un quartlere lmplegatudo. Tl 
rione dl Mungivacca, lo squal-
lido rlone • dormltorlo, abltato 

esclustvaznente da lavcratorl, 
detiene a triste primato in 
senso assoluto: ben 95,94 mor
ti nel primo anno di vita per 
L000 nati vivi. Segucno 1 rio-
ni S. Paolo — doe il Cep, ove 
si e trasferita in questi ulti-
mi 15 anni una parte della 
popolazione di Bari vecchia — 
e quelli dl S. Girolamo - Pe-
sca con quoziente rispettiva
mente del 65,77 e del 55,19. 

Sono in sostanza 1 quartieri 
meno evoluti per quanto ri-
guarda il grado di sviluppo 
economico degU abitanU. I da
ti presentano altri eleroenu 
chlarificatori. Ti quoziente re-
lativo a Bari vecchla e in sen
so assoluto II piu elevato per 
mortality esogena (50^8), 
mentre basso e O livello 
dovuto alle componenU en-
dogene (1142). H cbe dimo-
stra che a Bari vecchla I 
bambini nascono vivi, ma ti-
sentono in seguito delle preca-
rie condizioni ambientali. 

Trasferita l'analisi della 
mortalita infantile In rapporto 
agli strati sociall, 1 risultatt 
non fanno che confermare la 
drammatica denunda conte-
nuta nelle cifre. Nelllndagine 
sono stati considerati tre stra
ti sociali: 1) uno strato medio 
superiore (professionisti, am-
mmistrativi, tecnld); 2) uno 
strato mferlore non agrlcolo 
(lavorazloni artlgianl e Indu
strial!); 3) uno strato mferlo
re (pesca, agricoli ecc.) I ri-
sultat! sono piu che cvldentl. 

In complesso la mortalita In
fantile (sempre morti nel L 
axmo di vita per mille nati vi
vi) e complessivamente — 
doe per ragioni endogene ed 
esogene — del 14,93 per 1 ce
ll professionisti ed impiegatl-
zi, del 36,71 per operai ed ar-
tigiani. del 94,69 per pescato-
ri, lavoratori della terra, roa-
novalanza. 

Italo Palasciano 

Mostra 
di Dtirer 
a Roma 

Una mostra dadtcata all* 
•par* grafklM di AlbracM 
Dfirar (1471-1518) • sta
ta Inaagaarata a Roma, In 
Palazzo Braschi. La rassa-
gna, atlesttta in occesian* 
del qainla canfenaria dalia 
nasclta dtl grand* artlsta, 4 
stata rMlizzata dal cG**1n* 
ImtlHrtv dl Rwna In callaa*-
razlon* c*n I'ammlnistraxton* 
capltelin*. La mostra, ch* rt-
marra aparta f i n * al M g*n-
nai*, cimwand* * l tr* 131 xl-
legrafl* *d Inclslenl, In gran 
•art* *rfgfnan, d*lf*p*ca 41 
D0r*r ch* *•*»• state prostate 

, dal i w f l dl Amborg*, Ber
lin*, Cetenla, Monac* • 
Darmstadt. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, gennaio. 

II negoziato franco-algerino 
per il rinnovo della conven
zione sullo sfruttamento del 
petrolio sahariano — sospeso 
alia vigilia delle feste nata-
lizie dopo quattro mesi di 
trattative spesso marcate da 
clamorosi incidenti — rischia 
una rottura tra i due Paesi 
a qualche giorno dalla sua 
ripresa ufficiale. A leggere la 
stampa conservatrice parigi-
na, il governo di Algeri si 
sarebbe macchiato delle peg-
giori colpe di egoismo. di avi-
dita e di ricatto e avrebbe 
bassamente tradito la fiducia 
e la generosita delle compa-
gnie petrolifere francesi. 

€ Algeri non deve immagi-
narsi — scrive il Figaro — 
che si possa umiliare unpu-
nemente una grande naz'one 
come la Francia >. 

E L'Aurore incalza: < Nem-
meno il granducato del Liech
tenstein avrebbe sopportato 
senza reagire lo schiaffo in-
fertoci da Algeri ». 

E poiche, secondo le storie 
patrie. fu da uno schiaffo in 
ferto dal Bey di Algeri a un 
ambasciatore della Francia 
che quest'ultima occupo nel 
1830 I'Algeria e ne fece una 
sua colonia, l'atmosfera 6 dun
que quella che precede la rot 
tura clamorosa. 

Come si e arrivati a que
sto clima di drammatica ten-
sione con Algeri che raddop-
pia le sue contromisure di 
sicurezza contro Parigi e Pa
rigi che minaccia Algeri di 
pesanti ritorsioni economiche 
dichiarandosi pronta a rivol-
gersi ad altre font! per le 
forniture del petrolio? II pro
blema ha due aspetti ben pre-

cisi. anche se strettamente con-
nessi, un aspetto tecnico-fi-
nanziario e un aspetto politi-
cc-diplomatico. 

Vediamo il problema nel 
suo primo aspetto: Algeri chie
de alle compagnie francesi di 
portare la fiscalita sul petro
lio sahariano fino al 55% per 
il periodo 1971-1975. Percen-
tuale alta, ma non troppo — 
riconosce 1'Express — perche 
il Venezuela, ad esempio, ha 
portato la fiscalita dal 52 al 
60% proprio il mese scorso 
e perche, in fondo, il Detro-
lio algerino e vicinissimo alia 
Francia e la sua qualita ec-
cellente. 

700 milioni 
di arretrati 

Algeri chiede inoltre che la 
Francia paghi un arretrato di 
fiscalita per gli ultimi due 
anni trascorsi pari a circa 
700 mih'oni di franchi (80 mi-
liardi di lire); alle compagnie 
petrolifere interessate A'geri 
domanda in supplemento di 
reinvestire i loro profitti nel-
lo sviluppo della petrolchim;-
ca algerina sulla base degli 
accordi del 1965 non sempre 
rispettati dal < partner > fran-
cese. Ma quel che maggior-
mente irrita e preoccupa la 
Francia e un problema di fon
do: il governo algerino cerca. 
attraverso tutte queste misu-
re. di arrivare al controllo 
complete delle sue riccbezze 
petrolifere. 

<Le compagnie francesi — 
ha dichiarato oggi Ahmed 
Gozhali. presidente della so-
deta nazionale algerina dei 
petroli Sonatrach — possaio 
continuare a trarre profitto 
dal nostro petrolio. ma in 
funzione di d6 che ci restitui-
ranno in esperienze e in finan-
ziamentL La presenza di so-
deta francesi in Algeria non 
pud piu essere concepita 
che nel quadro di un control
lo delle ricchezze algerine da 
parte dell'Algeria stessa*. 

Cosa risponde ia Franda? 
Che le pretese algerine sono 
esorbitanti perche dimeniica-
no la * generosita > franccse 
e fl fatto che sono stati i 
francesi a scoprire il petro
lio del Sahara; che la Fran
cia e giunta al limite delle 
concession! possibili e che es-
sa potra privarsi del petro
lio algerino che in fondo co-
stituisce il 20% del fabb'sc-
gno nazionale in carburanti. 
Pompidou avrebbe dato onli
ne a Ortoli, ministro dello 
sviluppo industrial e capo 
dei negoziatori francesi, di 
opporre un'estrema fermezza 
alle ultime c provocazioni > al
gerine e, a) limite, di rom-
pere il negoziato. 

Dal punto di vista politico 
fl problema e molto piu com
plesso e interessante. Prima 
di tutto sembra che la Fran-
da ignori un precedente colo-
nialista durato 130 anni ai 
danni dell'Algeria e che i suoi 
rapporti con la giovane re-
pubblica maghebina risalgo-
no appena al 1962. Ora tutu" 
sanno che il popolo algerino 
non ha dimenticato questo 
abbondante secolo di sfrutta
mento e ha le carte in re
gola per ricordarlo. Ma non 
basta. 

II governo algerino ha va-
rato un piano quadriennale di 
sviluppo economico che in 
Francia, naturalmente. e giu-
dicato eccessivamente ambi-
zioso perche richiede enormi 
investimenti. E dove trovare 
i mezzi per questi investimen
ti se non nella maggiore ric
chezza algerina, cioe il petro 
lio del Sahara? 

Ma gli algerini sanno be-
nissimo che il petrolio potra 
loro fornire i mezzi necessa-
ri soltanto quando le sue fon-
ti di produzione saranno di
rettamente controllate dagli 
algerini. 

Le radici 
della crisi 

La Francia. dal canto suo. 
ha delle grandi ambizioni ne! 
Mediterraneo e ha sempre con
siderate che una politi'ca <li 
buon vicinato con gli algeri
ni, anche se costosa. sia alia 
fine redditizia per la c nre-
senza francese» nei mondo 
arabo. Ma il capitalismo fr<in 
cese non puo vedere di buon 
occhio che sulla sua quar'-a 
sponda si istalh una < Cuba 
mediterranea » che potreboe 
diventare terribilmente fasti 
diosa per gli interessi e 'a 
politi'ca francesi Allora ni>i-
tare Algeri si. fino a un cer
to punto e non oltre. nella 
logica neocolomalistica ciie 
esige un costante controllo de: 
paesi in via di sviluppo e un 
giro di vite quando questi 
prendono orientamenti tronpo 
marcatamente indipendenti-
stici. 

E qui. owiamente. s'in 
trecciano altri problemi. Uno. 
capitale, e quello della ma-
nodopera. La Francia impiega 
sul territorio metropolitano 
600.000 algerini, in generate 
come manodopera non quali-
ficata e addetta ai lavori me
no remunerativi. Recentemen-
te, tanto per fare tin esem 
pio. il governo algerino ha 
fatto rimpatriare un centi-
naio di operai che si erano 
specializzati in Francia per 
impiegarli in una industria 

fappena nata. Non e che un 
piccolo esempio: ma se I'Al
geria potesse realizzare i suoi 
piani, 1'emigrazione di mano
dopera a buon mercato ver
so la Francia si estinguereb-
be creando grossi problemi 
all'economia francese. 

Dietro al negoziato per il 
petrolio. insomma. si nascon
de un problema molto piu 
importante della fiscalita sul 
petrolio greggio. anche se i 
petrolieri francesi vi sono 
particolarmente sensibili e ar-
rivano gia a dire che tutti 
i francesi dovranno pagare 
per 1'esosita algerina un au 
mento eventuate del prezzo 
della benzina. Dietro al pe
trolio e'e il rapporto tra uno 
Stato ex coloniale. sottosv:-
luppato e ferraamente deciso 
a bruciare le tappe del suo 
sviluppo economico. e uno 
Stato che, in certi suoi strati 
sociali, rimpiange i tempi in 
cui I'Algeria era colonia e 
considera un insulto il fattn 
che Algeri osi porre pesanti 
condizioni al rinnovo del trat-
tato del 1965. 

Augusto Pancaldi 

I paesi 
produttori 

chiedono un 
anmento 

del greggio 
TEHERAN. 13 

I colloqui segreti tra le com
pagnie petrolifere occidentali c 
i paesi del golfo Persico che 
fanno parte deH'Organizzazione 
dei paesi esportatori di petrolio 
(OPEC) sono stati kiterrotti per 
un contrasto su questioni basi-
lari. Iran. Irak e Arabia Sau-
dita — afferma un comunicato 
diramato questa sera a Teheran 
— hanno chiesto per martedi 
prossimo una riunlone plenaria 
dei dieci membri delt'OPEC (ol
tre i tre dtati vi sono: Alge
ria, Abu Dhabi. Indonesia. Li
bia. Kuwait, Qatar e Venezue
la) per stabilire una linea di 
condotta unitaria onde costrin-
gere i rappresentanti deKe 
compagnie petrolifere a dtscu-
tere le richieste dell'OPEC. che 
sono di un aumento dd prezzo 
del petrolio grezzo e uta modi-
flea deH'attuale sistema di ri-
partizior.e del profitti favorevo-
le ai monopoli. 

I ministri delle finanze dei 
tre stati arabl hanno chiesto 
che le compagnie fissino una 
data per negozjati veri e pro
pri. A Londra. ncgli ambient i 
petrol if eri. si tende ad accre-
ditare la tesi che la delegaziov 
ne oocldentale che si e recata 
a Teheran non aveva la v«ste 
per un negoziato e che par le 
trattative ne verra torlata 
un'altra. 

http://feste.se

