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Petroio. in fcimero in crisl 
Alia conferenza di Caracas hanno f atto 
scuola le esperienze dell'Algeria e della Libia 
Gli ultimi tentativi di corruzione operati 
dall'inviato di Nixon - Vogliono bloccare 
i prezzi alia produzione ed aumentarli 
al consumo anche se gia pagano con una 
moneta (il dollaro) che in pochi anni 
ha perduto il 27 per cento del suo valore 

Gli effetti sulla situazione politica del 
Medio Oriente e i gravi danni che 
derivano anche alPeconomia dei paesi 
Occidentali - La promessa di Colombo 
e la responsabilita del governo italiano 

II disegno di T I M su «L 'Express»: 
petroliferl 

Nixon, Heath e Pompidou ambientatl tra I pozzi 

II signor Richard Nixon sta 
verificando in questi giorni 
un'antica verita: ;he non ba-
sta l'esibizione della forza per 
capovolgere un grande moto 
politico. A settembre, durante 
una visita nelle capital! euro-
pee and6 in visita d'ispezione 
alia VI flotta che da venti 
anni vigila sugli interessi del 
grande capitale internazionale 
nell'area del Mediterraneo. 
Dalla crisi di Suez, alio sbar-
co nel Libano. alle imprese 
militari di Israele. sempre la 
VI flotta ha condizionato Io 
sbocco delle grandi crisi po-
litiche in quest'area. Ma ora, 
di fronte alia montante crisi 
petrolifera, non serve. 

Saldatura 
del fronte 

Due paesi, l'Algeria e la Li
bia, hanno acquistato un'indi-
pendenza economica e mili-
tare di un'ampiezza senza pre
cedent! sull'altra sponda del 
Mediterraneo. Il nuovo gover
no libico ha ottenuto in pochi 
mesi che gli Stati Uniti eva-
cuassero la grande base di 

. Wheelus, ha contingentato le 
estrazioni di petrolio fino al 
rinnovo degli accord! su nuo-
ve basi. ha rotto gli accord] 
di forniture militari con l'ln-
ghilterra, L'Algeria si 4 an-
data attrezzando, tecnicamen-
te e politicamente, per pren-
dere 11 complete controllo dei-
le proprie risorse petrolifera. 
Alia Conferenza dei paesi pro
duttori di petrolio (OPEC) che 
si e tenuta in autunno a Ca
racas. in Venezuela, queste 
esperienze hanno fatto scuola. 
Del resto anche l'lran si era 
rnosso, ottenendo alcuni mi 
glioramenti, rnentre il Vene
zuela era riuscito portare la 
tassazione sul grezzo dal 50 
per cento vigente nel Golfo 
Persico (il fifty-fifty fissalo 
mezzo secolo fa) al GO per cen
to. Dalla Conferenza di Cara 

Sospesi 
i negoiioti 
di Teheran 

TEHERAN, 30 
I negoziatl che si svolgono 

a Teheran fra i rappreien-
tanli dei paesi dell'OPEC e 
i monopoli petroliferl occi
dental) so no nuovamente en-
trati In un vicolo cieco. Que
sts volta le traftative sono 
state Interrolle per 30 ore. 
I capl delle delegation! occi
dental) sono partiti per Lon-
4r* par consultaiionl. 

. 

cas e partita, per la prima 
volta, la richiesta unitaria di 
un adeguamento del prezzo 
nonch6 dell'aumento delle ro-
yalties (tasse) al 55 per cento 
del prezzo grezzo. 

II fronte dei pa*.»i grand! 
produttori. finora polifcIcan;*n-
te e militarmente deboii, si e 
dunque saldato. Ancora alia 
fine di dicembre e semb'-ato 
a Nixon e alle compagnie pe-
trolifere che lo sollecitavar.o. 
che questo fronte si potcsas 
rompere offrendo del -< boc-
coniw. In fondo, lo Scia d! 
Persia, 1'Arabia Saudita, gli 
sceicchl d'oro del Golfo Persi
co non avevano mal chiesto 
niente di meglio. Ma se e stato 
facile mettere lnsieme I'ulti-
matum delle compagnie — che 
del resto sono sempre p^che: 
le cosiddette «sette sorel!e». 
potent! come stati sovran!, 
che oggi al massimo sono di-
ventate otto — assai meno fa
cile e stata la missione del-
l'inviato del presidente USA. 
John Irwin, che per due set-
timane ha fatto la spola nel 
Golfo Persico: col risultato 
che, alia fine, lo stesso Scia 
ha dichiarato inaccettablli le 
pretese delle compagnie pe-
troiifere. II fronte enstituito 
a Caracas aveva retto alia cor
ruzione. 

Che cosa e cambiato, dun
que, o sta cambiando? Nin 
certo la Scia, o re Saud d'A-
rabia impegnati a sposarj il 
potere feudale col capitale 
monopolistico modemo. Kssi 
sono i capi di paesi dove non 
solo i comunisti. ma qualsiasi 
altro esponente di moviment! 
progressist! e perseguiuio; 
dove gli awersar! politici ven-
gono assassinati. Ce -nvece 
una borghesia nazionale, ci 
sono dei gruppi capitalistic! lo-
cali assetati del denaro che 
proviene proprio dalle enlra 
te del petrolio, i quali non ic-
cettano piu il giuoco. Ce una 
influenza crescente deH'oo:-
nione pubblica anche 'a do*«e 
non pud organizzarsi ed espr;-
mersi in sindacati e rartiti 
democratici. E, speclalmenre 
nei paesi arabi, e'e anche lo 
inizio di un'organizzazione 
sindacale politicizzata e o m -
battiva: come 3i vide l'anno 
scorso alia Conferenza d'Al-
geri dei lavoratorl petrolifc.1 
d'Africa e dTSurooa. 

La guerra nel Medio Orien
te. inoltre. non e senza con-
seguenze per gli Stat! Unit!. 
Le posizion! dei paesi Impe
rialistic! sono decisamen** 5n-
debolite non solo per I'appos-
gio dato dagll USA ad Israel?, 
ma anche dalle contraddiz:onl 
Interne. II governo francese, 
d'ehiarando l'embargo delle 
arm! ad Israele per farsl aml-
ci gli arabi. ha ottenuto un 
aumento del 45 per cento del
le proprie esportazionl In que
sti ultimi paesi. Gli echi di 
questa mossa strategira, tsn-
dente a conqulstare uno spa-

zlo autonomo alia Francia, si 
sono risentiti anche nella ver-
tenza del petrolio, quando il 
governo francese ha parados-
sal men te schierato una delle 
due compagnie petrolifere na-
zionali lnsieme al Cartello pro-
mosso dagli USA, mentre l'al-
tra si e dichiarata autonoma. 

II governo francese tratta 
con l'Algeria In modo diretto. 
I govern! degli Stati Uniti e 
deli'Inghilerra, invece, hanno 
ritenuto di poter sostenere le 
loro posizion; con una dupli-
ce pressione: da un lato quel-
la dei dirigenti dei gruppi pe-
troliferi, responsabili soltanto 
degli interessi dei loro az:o-
nisti; dall'altro i governi del 
paesi produttori che rappre-
sentano, o dovrebbero rapprs-
sentare, gli interessi di grand! 
masse di popolazione, spesso 
di masse povere ed affamate. 
Nixon ed Heath non sono nem-
meno riusciti a capire che 
questa diversa natura e rap-
presentanza di interessi e una 
offesa alia dignita dei paesi a 
cui si rivolgono 1 loro protelti. 

Cattiva 
riuscita 

AlFombra del Cartello delle 
compagnie petrolifere, tutta-
via, Londra e Washington han
no fatto cattiva riuscita. II 
Cartello aveva detto: non trat-
teremo con i paesi produttori 
se questi non siederanno tutti 
alio stesso tavolo e non accet-
teranno tutti le stesse regole 
(e, fra queste, l'impegno a 
bloccare prezzi e condizioni 
per cinque anni). Ma come 
fare un solo accordo se l'Al
geria ha chiesto il reinvesti-
mento sui posto di pane dei 
profitti — la rivendicazione 
piii indigesta per le societa pe
trolifere — mentre i uaesi del 
Golfo Persico non la chie-
dono? 

Una settimana dopo, i rap-
presentanti delle societa pe
trolifere erano costretti a se-
dere a tavoli diversi, a Tehe
ran, Pangi, Tripoli per trat-
tare le diversa situazioni. I 
paesi produttori hanno anche 
chiesto che al blocco dei prez
zi alia produzione eorrispon-
desse l'impegno delle societa 
petrolifere e dei governi del-
l'Europa e degli Stati Uniti 
di bloccare i prezzi al consu
mo. Ma questo e il punto ptu 
debole delle societa petrolife
re: esse pretendono di legare i 
governi dei paesi produttori 
proprio sul terreno dei prezzi, 
dove esse rjvendicano la nias-
sima liberta o impongono le 
loro condizioni a! governi del-
1'Europa e degli stessi Stati 
Unit!. 

I contlnul aumenti del prez
zi sono stati infatti la pietra 
dello scandalo, uno degli 

aspetti della politica petroli
fera del Cartello che ha fatto 
traboccare il vaso. Le compa
gnie petrolifere hanno ottenu
to, negli ultimi dieci anni, il 
petrolio a prezzi pressoche 
stabili ma hanno pagato con 
dollar! che hanno perduto co
me minimo il 27% del loro 
valore. Ora, dopo la crisi del 
1970, la svalutazione del dol
laro USA marcia al 5-6% al-
l'anno. Una componente di 
questa inflazione e il rincaro 
al consumo dei prodotti petro
liferl. I prezzi dei prodotti in
dustrial! aumentano, sul mer-
cato internazionale, del 4-5% 
all'anno; con 1 dollari ricevuti 
dalle compagnie petrolifere I 
paesi produttori ci comprano 
sempre di meno. E' su questo 
furto sistematico che e stata 
edificata, negli anni '60, buo-
na parte della prosperity ame-
ricana, tedesco-occidentale, 
giapponese, ecc... cioe di que! 
paesi che grazie al livello di 
industrializzazione raggiunto 
hanno potuto profittare in pie-
no del contenimento dei prezzi 
del petrolio grezzo salvo poi 
a servirsi del loro accresciuto 
potere finanziario e industria-
le per depredare una seconda 
volta 1 paesi sottosviluppati. 
I profitti delle societa del Car
tello petrolifera sono cresciuti 
di pari passo e, con essi, b 
cresciuta la potenza politica 
del Cartello. 

Se il Medio Oriente non ha 
avuto pace, nell'ultimo decen-
nio, ci6 si deve in larga mi-
sura al Cartello: corruttore, 
fonte deH'accumulazione di 
enormi ricchezze in poche ma-
ni, fornitore di armi, organiz-
zatore di complotti, nemico si
stematico della formazione di 
una unita nazionale dei paesi 
arabi. II Cartello pub imporre 
!e sue condizioni solo a gover
ni deboii e divisi. Io abbiamo 
visto. L'iliusione di molti, ne
gli Stati Uniti e in Europa, e 
tuttavia che tutto sommato 
qu*sta potenza sia un danno 
solo per I paesi poverj. 

« Maiale 
dell'umanita » 
Vi sono ben altri, estesl 

guasti creati usando l'enorma 
massa di profitti — da 3 a 4 
mila miliardi di lire all'anno 
— sottratti ai paesi produtto
ri. Le societa petrolifere, in 
prime luogo, sono diventate 
grand! concent razioni finan-
ziarie con interessi in piu 
set tori, anzitutto nella petrol-
chimica. II petrolio «maiale 
dell'umanita» (si uti'.izza tut-
to di esso) e la mat rice di 
trecentomila prodotti diversi, 
dalle plastiche, ai conciml, al
le fibre sintetiche, ai coloran-
tl. I baasl co»U, tuttavia, non 

hanno creato solo l'enorme 
sviluppo della chimlca nuova, 
conveniente solo a partire dal 
petrolio, ma anche un proces-
so di sostituzione per una va-
stissima serie di prodotti che 
si possono ottenere ugualmen-
te a partire dalla chimica inor-
ganica, cioe partendo da mi-
nerali e altre materie prime. 
Ecco dunque che una carenza 
di petrolio, quale potrebbe 
aversi nel tempo, appare co
me una minaccia per uno dei 
piii dinamici settori industria-
li del mondo moderno. 

Una minaccia determinata 
da uno sviluppo unilaterale. E 
awiene lo stesso nel campo 
della produzione di energia 
elettrica dove, invece di dif-
fondere impianti nuclear! — 
gia tanto convenient! che si 
potrebbe cominciare a rea-
lizzare il riscaldamento elet-
trico delle abitazioni — si in-
contrano gravi diffJcolta ad 
lstallare la generazione attua-
le di reattori nucleari, tanto 
da spingere i poteri pubblici a 
rimandare un effettivo impe-
gno in questa direzione alia 
generazione successiva, quella 
detta dei reatori veloci. 

Distorsioni profonde, dun
que, anche nel seno delle eco
nomic e delle societa occiden
tal!. Distorsioni che richiedo-
no una presa di coscienza da 
cui trarre la forza per com-
battere il potere dei gruppi 
petroliferi nelle loro stesse ca-
se-macui, in Europa e negli 
Stati Uniti. La vertenza aper-
ta dal paesi produttori e una 
grande occaslone poiche i pe-
trolieri hanno gia chiesto di 
scaricare sui consumatori i 
miglioramenti che saranno co
stretti a cedere ai paesi pro
duttori. Si tratta di fare loro 
i conti in tasca, costrmgerli a 
pagare di piu il greggio dimi
nuendo le spese di pubblicita 
e i profitti distribuiti, a di-
minuire le spese di corruzione 
e — se non sono capaci di 
tanto — ad andarsene dal mer
est! europei. 

Finora, purtroppo, il Cartel
lo petrolifera ha sempre fat
to quel che ha voluto con 1 
govern!. Eravamo ad Abidjan 
nella Costa d'Avorio, il 16 gen
naio scorso, ed abbiamo se-
guiio da vicino un episodio 
awilente: il governo locale 
ha comunicato il rincaro di 
due lire al litro della benzi-
na motivato — diceva testual-
mente un comunicato ufficiale 
— col fatto che le societa pe
trolifere avevano informato il 
govemo locale di un rialzo 
sui mercatl internazionali. Pu-
ra menzogna: non e'era stato 
nessun rialzo sui mercatl in
ternazionali. 

L'ltalia non e la Costa 
d'Avorio, si dira. Ma si guard! 
•I fattl degli ultimi due anni. 
Nel 1969 le societa petrolifere 
dovcttero subire una forte 
prwaloo* del loro dlpeadentl; 

quando si accordarono promi-
sero ai benzinai una lira di 
aumento che hanno pagato 
(non tutti), un anno dopo... 
con i soldi del contribuente-
consumatore. Un dirigente 
delle societa private ha di
chiarato, una volta, che Ton. 
Colombo aveva riunito ! rap-
presentanti del Cartello e ave
va loro detto di star buoni, 
di aspettare. Nulla di piii: 
Ton. Colombo ha pagato a 
iosa, col a decretone a (cioe, 
i consumatori hanno pagato) 
la promessa dell'on. Colombo, 
con il rincaro di due lire, il 
« prestito » di 800 miliardi di 
tasse versate per sei mesi e 
persino la liberta di continua-
re ad intasare le strade con 
nuovi punt! di vendita. 

Interessi 
giganteschi 

E' questo stesso govemo che 
non sceglie la strada di una 
trattativa da pari a pari, da 
governo a governo, con I vi-
cini della Libia e con altri pae
si produttori, ma si associa 
ai govern! del MEC che han
no dato la loro cauzione al-
l'impudente ricatto del C^tel-
lo. Cos], mentre a 80 miglia 
dalla Sicilia e'e un paese che 
produce 160 milioni di tonnel-
late di petrolio e non chiede 
altro che il rispetto integrate 
della sua sovranita e dei suo! 
diritti, le societa del Cartello 
possono permettersi di minao 
ciare e di far mancare il pe
trolio in Italia (che ne con-
suma 52 milioni di tonnellate). 
Dal punto di vista della poli
tica petrolifera, cioe, ITtalia 
e poco diversa dalla Costa 
d'Avorio. 

Certo. gli Interessi in giuo
co sono giganteschi. Ma nel 
momento in cui gli Stati Uni
ti cercano di, mantenere le 
loro posizion! offrendo una 
« scala mobile a dei prezzi del 
petrolio greggio, cioe di au-
mentare annualmente questi 
prezzi in base alia svaluta
zione del dollaro, sganciarsi 
da questa politica creandosi 
autonomi approwigionamenti 
significherebbe rompere il 
fronte Imperialista. E' diffi
cile, ma se lltalia non Io fara 
dovra subime le conseguenze 
e Importare sempre di piii e 
sempre piu velocemente lln-
flazione made In USA. Occor-
re dunque mettere gli interes
si nazionali al di sopra di quel-
li del Cartello, gettare il pon 
te di solidarieta politica che 
ci chledono gli altri paesi del 
cosiddetto Terzo Mondo. Non 
e una questlone ideologlca, ma 
di comunl esigenze di liberta 
e dl sviluppo. 

R«nzo Stefanelli 

Un singolare e vivace spettacolo con 

accusar difesa, testimoni e giuria 

Due ore di processo 
alia TV francese: 

si o no aH'erotismo? 
E' «I'aggressione della sessualita» che travia i giovani, ha affermato 
nella requisitoria il piu celebre penalista di Francia — La difesa ha 
replicato: Ha societa consumistica che provoca la criminality come 
surrogato alia mancanza di una sana e riparatrice sessualita — Le 
decisive testimonianze di uno psichiatra, una ginecologa e un pro-
fessore di Nanterre — Otto giurati su nove hanno votato I'assoluzione 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, gennaio 

Otto a uno: non e un risul
tato sportivo di proporzioni 
clamorose ma un clamoroso 
verdetto pronunciato qualche 
sera fa, davanti a milioni di 
telespettatori, da nove giura
ti chiamati ad approvare o 
condannare « l'ondata di ses
sualita » che, a giudizio delle 
autorita, sembra sommergere 
la Francia e portare la gio-
ventii alia perdizione. 

Un presidente, due awoca-
ti — uno per l'accusa e uno 
per la difesa — tre testimo
ni citati dall'accusa e tre dal
la difesa e infine una giuria 
popolare di nove persone, 
uomini e donne da! 20 ai 60 
anni: ecco il meccanismo del
la nuova rubrica televisiva 
quindicinale « Processo a...» 
che ieri sera, appunto, aveva 
per scopo di mettere sotto ac-
cusa e di condannare i veico-
li di diffusione della sessuali
ta, libri, riviste. films, insegne 
pubblicitarie dl locall adibiti 
alio « strip-tease », pubblicita 
di indumenti intimi, prolifica-
zione dei «sexj--shops» e in-
somma tutto ci6 che sembra 
destinato a corrompere la sa
lute fisica e morale della gio-
ventii. 

Ma chi pub tracciare, in una 
materia cosl delicata una net-
ta linea di demarcazione tra 
sessualita ed erotismo, tra 
erotismo e pornografia e quin-
di stabilire cib che rischia di 
corrompere e cib che invece 
pub educare? E chi, in que
sta incertezza, pub arrogarsi 
il diritto di proibire, censura-
re, sospendere senza rischio di 
circoscrivere le liberta di 
espressione e di conoscenza? 

Due ore di dibattito, qual
che confusione e parecchi ma-
lintesi sull'essenza stessa del 
soggetto in stato d'accusa, ge-
nericamente chiamato «ses
sualita », non hanno tolto in-
teresse a questo singolare 
processo e va riconosciuto al
ia TV francese il merito e il 
coraggio dj avere proposto a 
milioni di famiglie, con ecce-
zionale franchezza, uno dei 
problemi piii controversi e di-
scussi della societa modema. 

L'awocato dell'accusa e 
nientemeno che Rene Ploriht, 
principe del foro parigino e 
certamente il piii celebre pe
nalista di Francia. Sessanta 
anni, corpulento, sanguigno, 
Florith ha usato tutte le astu-
zie del suo consumato me-
stiere per dimostrare il lega-
me intimo tra invasione del
la pornografia e corruzione 
della gioventii con conseguen-
te aumento della criminalita 
giovanile, aumento del consu
mo della droga tra I giova
ni, disamore per la famiglia 
e generate declino della salute 
morale e fisica delle giovani 
generazioni. I testimoni da lui 
convocati — uno psichiatra, 
un cronista giudiziario e un di
rigente di associazioni di ge-
nitori — non hanno voluto o 
potuto tuttavia seguirlo fin do
ve Floriht, senza confessarlo 
apertamente, voleva portarU e 
portare assieme ad essi il 
verdetto della giuria popola
re: all'istituzione cioe di mi-
sure piii severe di controllo 
sulle pubblicazioni, al raffor-
zamento della censura, alia li-
mitazione della a liberta di 
nuocere ai giovani a che e poi 
limitazione della liberta pura 
e semplice. 

La requisitoria di Floriht si 
basava su questi element!: 
trentadue « sex-shops a a Pa
ri gi, pubblicazioni oscene spe-
dite gratuitamente nelle case, 
scandalosa esposizione di nu-
di a Pigalle, cinematografia 
sempre piu erotica e senza 
reale controllo alle entrate 
delle sale di proiezione. Dove 
andiamo a finire? Dove fini-
ra la nostra gioventii cag-
gredita dalla sessualita»? Di-
te, fate qualcosa voi, genito-
ri, affinche si possa mettere 
fine a questo odiosc commer-
cio. 

Di che scuo'ere piii di una 
coscienza patema e matema, 
di che mettere sottosopra an
che gli animi meno sensibili 
a questo genere di problema-
tica e sollevare una campa-
gna nazionale in favore della 
gioventii vittlma o destinata 
ad essere vittima degli igno-
bili speculatori del sesso. « La-
sciateci almeno — ecco il 
punto culminante della requi
sitoria — la liberta serena di 
scoprire 1'amore. evitate ai 
nostri giovani di oonoscerne le 
deviazioni prima di aveme ap-
prezzato la strada maestra*. 

Niente a ridire. Floriht ave
va toccato tutte le corde della 
morale corrente inslstendo, 
con grande abilita, sulla com-
mercializzazione della sessua
lita, senza pensare perb che 
il suo ragionamento non era 
che un circolo vizioso In effet
ti la societa dei consumi crea 
inevitabilmente anche il con
sumo delle pubblicazioni osce
ne salvo poi, per ipocrisia. 
chiamare il consumatore a dl-
fendersi dall'aggressione ses-
suale e a invocare una rego-
lamentazione che diventa un 
attentato alia liberta. 

Ma Floriht aveva davanti a 

se un giovane e valente av-
versario, l'awocato Kiejnan, 
assecondato da tre eccellenti 
testimoni — uno psichiatra, 
una ginecologa madre di quat-
tro figli e un sociologo — e 
per nulla disposto a seguire il 
vecchio «maitre» fino alia 
trappola da lui preparata. 

La sessualita 6 matrice dl 
criminalita, di violenza, di 
droga? Ecco la testimonianza 
dello psichiatra che, clfre al
ia mano (le cifre di una re-
centissima inchiesta ordinata 
da Nixon in America) prova 
esattamente il contrarlo. L'A-
merlca e un paese a se, che 
non pub essere preso ad esem-
pio per un europeo? Ecco la 
dichiarazione del ministro del-
1'interno di Danimarca dove, 
come si sa, dal 1969 e ormal 
permesso « tutto » a norma di 
legge: i suicidi sono diminui-
ti, le violenze carnali e il con
sumo della droga anche, e, in 
generate, e diminuita la cri
minalita giovanile. 

II problema allora e un al
tro. II problema e di trasmet-
tere le conoscenze attraverso 
un'educazione sessuale che 
non turbi le coscienze, ma che 
distrugga l'ipocrisia dei tabii 
sulla «necessita del miste-
ro dell'amore». E poi, chi 
« consuma » la stampa porno-
grafica? Raramente i giovani 
ma piii spesso gli adulti an
cora vittlme di una educazio-
ne sessualmente repressiva. 
Oggi la gioventii — diceva lo 
awocato Kiejnan — In Fran
ca! e libera di fare tutte le 
esperienze sessuali necessarie 
senza ricorrere a sollecitazio-
ni perverse. II problema e di 
permettere a questi giovani dl 
avere una conoscenza adegua-
ta del bene e del male che 

Una svolfa nella 

sforia della stampa 

Sta f inendo 
negli USA 
Fera della 

linotype 
La c linotype», che per 

quasi un secolo e stata la 
protagonists dell'industria 
della stampa, sta per scom-
parire dalla scena ameri-
cana. La produzione della 
macchina composltrlce a 
plombo fuso cessera infatti 
negli Stati Unit! dal primo 
febbraio. quando la societa 
• Eltra-Mergenthaler » con-
vertira la sua fabbrlca di 
Plainvlew, nello stato di 
New York, per adattarla al
ia fabbricazione escluslva dl 
parti di ricamblo e dl ap-
parecchiature per la foto* 
composlzlone. II direttore 
dello stabilimento, Norman 
Hansen, ha dichiarato che 
produrre c linotype» negli 
Stati Uniti non * piu una 
Impresa economica, perche 
non le vuole quasi piu nes-
suno. 
• Questo non slgniflca, natu-
ralmente, che la « linotype • 
scomparira subito dalla sce
na dell'industria editoriale: 
anche perche la stessa so
cieta Mergenthaler conti-
nuera a costruirla nei suoi 
stabilimenti in Italia, In Ger-
manla ed Inghilterra (dove 
il processo di ristrutturazlone 
tecnologica £ assal meno 
sviluppato). Tuttavia e chia-
ro che s'e ormal awiato un 
processo destinato a chiu-
dere un capitolo della storia 
della stampa. 

La c linotype >, infatti, fu 
Inventata nel I t M da Otto 
Mergenthaler, un meccani-
co tedesco immigrato negli 
USA che risotse finalmente 
il problema affrontato per la 
prima volta nel 1143 dal 
francese Leroux: la costru-
zione di una macchina ca-
pace di fondere, anziche sin-
goli caratteri da ricomporre 
a mano, inter* linee di ca
ratteri (da qui, infatti, il 
termine: « line of types >), 

La nuova macchina, ren-
dendo possiblle I'aumento 
della velocita di compos!-
tione, permise di passare 
da una fase artigianale nel
la fattura dei quotidian! a 
quella industrial, favoren-
do cosi la nascita dei gran-
di c imperi a editorial). Or
mal, tuttavia, negli USA (ma 
anche in Giappone) e sem-
pra piu sostihilta da attrcz-
zature fotograflche ed elet-
tronlche coordinate dal ccom-
puttri >. 

ogni esperienza comporta, be
ne e male non dal punto di 
vista morale ma dal punto di 
vista fisico, 

Di qui la falslta e la peri-
colosita del ragionamento di 
chi domanda norme regola-
trici che in definltiva tendono , 
alia repressione della liberta 
individuale perche la « sessua
lita » e un « falso problema », 
uno spauracchio come tanti, 
agitati per fare accettare la 
censura e l'autocensura. E' 
la liberta che pub creare una 
morale nuova, non la limita
zione della liberta. 

A questo punto l'awocato 
Kiejnan, che aveva visto per-
fettamente l'aspetto politico 
della questlone, fa uscire dalla 
manica il suo ultimo teste con 
il gesto magico di un presti-
giatore: e un uomo sui ses
santa anni, professore di so
ciology dell'universita di Nan
terre, cioe l'universita che da 
tre anni e la spina al fianco 
del ministero deU'educazione 
nazionale. Per non parlare poi 
della facolta di sociologia che 
e considerata il covo della ri-
bellione « gauchiste ». E que-
st'uomo che deve avere per 
forza di cose una profonda co
noscenza della gioventii conte-
stataria — cui facilmente ven-
gono addebitate ogni sorta di 
criminalita — chiama l'awo
cato Floriht ad aprire gli oc-
chi. 

«Avete paura della sessua
lita invadente, No, dovete 
avere paura del contrario. La 
organizzazione della societa 
moderna obbliga l'uomo mo
derno a ore e ore di traspor-
ti pubblici, a un lavoro este-
nuante, a nuove ore di tra-
sporti e finalmente, come ri-
paro alio snervamento diur-
no un po' di televisione e poi 
a dormire. Slamo tutti svuo-
tati dai'rltrhi di lavoro, dalla 
tensione che impone la societa 
moderna, la societa consumi
stica ed e questo che provoca 
la criminalita come surrogato 
alia mancanza di una sana e 
riparatrice sessualita. E' que
sto che distrugge il tessuto 
familiare. E' questo che impo-
veriste 1'amore. Se in un mo
do o nell'altro ci arrivano sti-
moli sessuali, ben vengano». 

Floriht, indignato, rifiuta il 
dialogo. a Voi e io — dice — 
parliamo lingue diverse ». 

«Io parlo il francese come 
voi e sono pronto alia di-
scussione ». 

Non vi sara discussione per
che il docente dl sociologia 
presso l'universita di Nanter
re ha messo 11 dito sulla pia-
ga. E allora la parola e alia 
giuria popolare. Condannare 
o accettare quella che viene 
definita I'aggressione della 
sessualita? E quelle nove per
sone scelte tra il ceto medio 
davanti a milioni di telespet
tatori, non esitano a dire aper
tamente il loro giudizio: uno 
di condanna e otto favore vol i 
a questa aggressione. Cioe, 
per evitare equivoci, otto fa-
vorevoli non alia pornografia 
ma alia liberta, alia responsa
bilita individuale, ai principi 
di una buona educazlone ses
suale e quindi contrari all'ipo-
crisia di un controllo che di-
venterebbe limitativo della li
berta. a II male maggiore — 
aveva detto il sociologo di 
Nanterre — e l'ipocrisia». E 
la giuria appunto ha votato 
contro l'ipocrisia. 

A proposito di questa tra-
smissione televisiva e dei suoi 
imprevedibili risultatl, e stato 
detto in questi giorni che — 
dopo la rivolta dei giovani 
contro i tabu — cominciamo 
ad assistere alia rivolta dei 
padri o forse e prematuro dir-
lo. Ma qualcosa in questo sen-
so fermenta in questo paese 
da dodic! anni sottoposto al 
puritanesimo gollista e — si-
gnificativa contraddizione — 
aggredito dalla pubblicistica 
pomografica. 

Due casi recentemente ave
vano attirato 1'attenzione dei 
francesi: il caso della giova
ne di Quimperle in Bretagna 
cacciata daU'istituto religioso 
dove insegnava perche aveva 
sposato un dlvorziato e U ca
so della ragazza - madre di 
Caen, anch'essa insegnante e 
anch'essa licenziata perchb 
aveva rifiutato di sposare il 
padre della propria crearura. 
II ministero deU'educazione 
nazionale era stato costretto a 
intervenire e a opporsi alle 
misure vessatorie decise dai 
presidi locali e dai consigli dei 
genitori. L̂ n sondaggio con-
dotto daU'istituto dell'opinio-
nc pubblica ha dato ieri que
sti risultatl: l'84°.t dei fran
cesi e favorevole alle due gio
vani donne e conc'anna la de-
cisione del consiglio dei geni
tori. Gabriele Russier, che 
era stata pratlcamente co-
stretta a darsl la morte per
che condannata come corrut-
trice di minotenni per essere 
diventata ramante di un suo 
giovane allievo (ma quantl 
professor! quarantenni dovreb
bero fare altrottanto?) e for
se vendicata. In ogni caso la 
ipocrisia, se non ha perduto 
la guerra. ha almeno perduto 
una battaglia. 

Augusfo Pinealdi 


