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'La crisi del sistema 

monetario internazionale 

II rifiuto 
di Bonn 

Una n u m a mynifpsta/ione 
della en-.. del -interna nio 
n e t a n o internaz.o iule ha ca-
rattenzzato ,in que.sti ultimi 
iliorni. ll panorama politico 
ed econonuco del tnondo c.i 
pitaliMico. Protayoni>ta di 
queMa nuova vicenda e ota-
to que>ta volta il marco te 
de-sco. Dopo la «\ali ita/imic 
della sterhna de! notembrc 
1967. dopo il cedimento del 
dollaro nel mar/o del 13«8 
nel novembre scorso ci M c 
awic ina t i alia .^valuta/ione 
del franco fi\mce«,e. e, in 
que->ti ultimi yiorni >i e 
stati ad un pas»o dalla riva-
lutazione del marco 

Al l 'onmne di avvenimenti 
eonvuKi e drammatici come 
questi . chc si n o e t o n o con 
oontinuita. si coll oca — co
me e noto — la e m i del 
dollaro, il fatto cioe che la 
moneta americana non e pm 
accettata [>er buona come in 
passato, poiche «emprc piu 
evidentc appare che uh l \ S A 
attraver>o di e>sa attuano 
suI piano internazionale. una 
polit ics di indehito arncehi-
mento c di rapina. Approfit-
tando del ruolo di moneta 
base del sistema dei paya 
menti internazionali che ha 
11 dollaro. j»li I S A hanno 
potuto far pafiaro auli a l tn 
paesi capitalistic! una parte 
non trascurabile del prewo 
della loro politics imperiali
st ica. Da quindici anni 1& 
bilancia dei pa^amenti ame
ricana e quasi rostantrmen-
te in deficit: questo deficit 
rapprescnta appunto un pre-
l ievo irratuito di risorsc che 
jrli lTSA hanno effettuato e 
eont inuano ad effettuare da-
g\i altri paesi, in particola-
re dai loro piu fedeli alleati. 

Ma questo non e che un 
aspetto. seppure il pm im-
portanto, della cn.si mone 
t a n a internazionale. Ci sono 
poi a l tn squihbri interna/ io 
nail che al imentano ricor-
renti ondate .speculative, le 
quali . a loro volta, minac-
ciano di far crollare tutte le 
impalcature che hanno sor-
retto lo sviluppo dell 'econo-
mia capitalistica in questo 
dopoguerra. 

Tra y\i squilibri piu si-
Rnificativi c't- quello connes-
so al diverso andamento che 
ha avuto nei vari paesi l'au-
mento dei prezzi interni 
neU'ultimo decennio. In se-
tfuito al fatto che nella Cler-
mania federale (e in parte 
in Italia) i prezzi interni so
no aumentati menu che ne-
iih I S A , in Francia, in (iran 
Bretayna, ecc. og^i con i 
niarchi tedeschi i> po.ssibile 
comperare sin mercati stra-
nieri mono merci che in pas-
,«ato o di quante se ne po-,-
sono tuttora comperare in 
( lermania. mentre eon le 
monete straniere e possibile 
comperare sul mercato tede-
scn»merci in quantity mac-
giore che negh altri pae.si 

Si dice per questo, e a 
ra^'jone, che il marco tede
sco risulta sottovalutato ri-
spetto alle altre monete Ma 
si potrebbe dire, altrettan-
to fondatamente. che le al
tre monete — il dollaro, il 
franco, la Medina, ecc. — 
*ono sopravalutate. II fatto 
p che nesl i ultimi tempi ha 
assunto cresccnte n h e v o il 
saldo attivo della bilancia 
dei pasamenti della (icrma-
nia di Bonn, che rappre-
senta in larga parte il ro-
vesc io della incdaulia del 
deficit della bilancia dei pa-
Camenti de^h USA, del la 
(Iran Rrctagna. della Fran 
Cia, ecc Di conscgi ienia. si 
aono notevolmente nnvij;n-
rite le pressior.i di questi 
paesi noi confronti del yo-
verno tedesco volte ad im-
ponzh In nvalutazione dH 
marco. L'effetto di un tale 
p r o w e d i m e n t o equivarreb-
be alia svalutazione di tut
t e le altre monete rispetto 
•1 marco. Sarebbe possibile, 
in altri termini, da un lato 
ottenere una limitazione del
le esportazioni tedesche, e, 
daM'altro. accrescere le ven
d u e di tutri ffli a l tn paesi 
sul mercato tedesco. 

I.'interesse dei ^overni di 
Washington. I.ondra e Pa-
njji alia nvalutazione del 
marco risulta dunque e\i-
dente Se 1'operazione ave-
i»e suceesso — cosi <i pen-a 
da piu parti — essi potreb-
bero addirittura fare a mo
no di quella dolorosa cu-
ra chirurgiea. rappresentata 
dalla svalutazione delle pro-
pric monete . per Riungere 
al risanamento delle bilance 
uf-i pagsnienti . 

Ma alle nch ie s t e di riva-
lutazione del marco il RO-
verno di Bonn ha opposto 
un netto rifiuto, malgrado 
che alcuni tra i magg ion 
jjruppi finanziari tedeschi ne 
a v e « e r o sottol ineato la ne-
cessita al fine di impedire il 
diffondersi anche nella Oer-
mania occidentalc dei peri-
coli di inflazione. II fatto k 
che gli esponenti piu oltran-
gwrti di Bonn — s h Strauss, 
I Kiesing^c, **•. — sono ora 

impeunati in una mano\Ta 
es tremamente « r a \ e e n 
schn>»a: cv>i r ivend icmo . n»"' 
quadro della pohtica de: 
blocchi. un accrescuito ruo 
lo politico-militare ynr la 
( i ennania e mercanten^iano. 
>pecie con *:li I S A . l a c c o 
p i m e n t o del le nch ies te che 
\enj iono loro n\(»;te 

Ora. dopo che il joverno 
di Bonn ha dichiar.ito che 
la deci-.ione di non niut-ire 
il cambio del marco e • ine 
quivocabile . defmit iva tn\ 
eterna •, la tempe^ta s|n»cu 
1 a11\a alimentata da coU»ro 
che sjHMavano di trarre van-
ta^i>io dalla nvalutazione 
della moneta tedesca sem 
bra placata. Permanyono pe-
ro intatte le rajjioni che la 
avevano provocata, per cui 
si deve prevedere che an
che net futuro si dovra fa 
re i conti con una realta 
tut fa l tro che piacevole. 

Ma. in tah condizioni, 
qual e la prospettiva che 
sta di fronte al nostro Pae-
se V I jjovernanti italiani 
hanno seuuito per anni una 
politiea che — come in Ger
man la — ha com port a to 
crescent i saldi attivi nella 
bilancia dei pajjamenti con 
I'est pro. K.' stato questo :I 
n svo l to della compress ione 
dei salari operai e de«Ii in-
vest imenti pubblici che i 
Carli e i Colombo hanno 
voluto ad o^ni costo impor-
re. I / insufficiente incremen-
to dei consumi e de^li in 
vest imenti si e tramutato. 
infatti. in un massiccio tra-
s fer imento al l 'estero di ri-
sorse italiane ehe ha frena-
to lo svi luppo economico 
nazionale e r ineremento del
le importazioni italiane. A 
questo punto, ^li USA pre-
tendono che anche I'ltalia 
concorra ad attenuare la cri
si monetana internazionale. 
e chiedono per questo un 
prezzo che il nostro paese 
non pun assolutamente pa-
gare. Ma la crisi permane 
e quindi, se non si prov-
vedera .subito ad annullare 
il saldo attivo della bilan
cia dei pagamenti attraver-
so un sensibi le incremento 
dei consumi (e quindi dej 
salari) e degli invest imenti , 
I'ltalia non potra sottrarsi 
al le pretese altrui e sara 
particolarmente esposta al!e 
minacce insite nell ' attuale 
situazione, 

Eugenio Peggio 

| II «centrismo» cerca i l suo rilancio con la candidature del presidente del Senato 

Poher e solo il cavallo di ricambio 
per i borghesi stanchi del gollismo 

In venti giorni e possolo dol regno dell'ombni o quello della celebrito - Quando Pompidou ha letto il programma del suo rivale ha esclamato:« Ma 
e il mio programma » * Infatti non vi sono differenze fra i due se non nel metodo e, forse, negli ohiettivi lontani - Perche la borghesia filoame-
ricana sta puntando su questo « politico accomodate » che e all'estremo opposto di De Gaulle, anche per la profonda vocazione « europeista » 

Cosi I'autostrada dopo la pioggia 

CALIFORNIA — E' bastalo qualch« giorno dipi«ggia perch* la grand* autostrada intert ta 
•ale, la numero 10 che porta la S. Francisco alle citta dall ' inlerno, si sg r t to la t t * crollando per 
un lunghi i j imo tratto. Mi f l l ia i * di automobil i t t i sono rimasti cosi bloccati. La polizia ha fat to 
appena in tempo ad avvertire quanti si stavano dirigendo verso la grande arter ia, mobl-
• itando ogni mezzo a disposizione. Anche alcuni elicotteri si sono alzali in volo e la foto 
dell' interstatale californiana ora chiusa al t raf f ico per qualche giorno, e stala scattata pro-
prio da bordo di uno di questi. 

Dal Mottre corrispMideBte 
PAKUil. l.J 

Da piu di un anno, ormai 
in r'rancia non s: parlava che 
a: successions del l e rede pro-
btbile del general** De t'.aulU-
Rulli.sta o non golhsta. K da 
piu di un anjio It biotfrafie 
del candidati all'Eliseo aveva
no il loro posto nelle vetn-
rte del Ubrai, nnnovate e ar- I 
ncchite di nomi « d> volti che 
l'attualita e le contorfe vicen 
de della Quinta Repubblica lan-
Ci&vaiU) o nlanciavano sul p r o 
scenio della vita poiitica fran
ee se 

Due l ibn su Pompidou, uno 
su discard d'Estaing. uno su 
Mendes Fran.^e senza conta-
re quella ncca antoiogia dJ 
« pa pa bib » scritta da Pierre 
Vians-son Ponie che racoonta 
vs , in un ordine non nasua-
le. le vite parallele di Pom 
pidou, MHterand, discard 
d'Estaing. I>*<anuet, Defterre, 
Fdttar h'aure, Ciuy Mollet. Wal-
de<k R<Khet. Duhamel. Bille-
res. Mender France; per non 
parlare ehe dei « mag|rk>ri ». 

Nessunn aveva previsto non 
dicuuno un ubro, ma atme-
no un capitoio dedicuto ad 
Alain Poher £ppure la lotta 
per la presidenza della Re
pubblica sembra ormai drco-
srntta a due norm: Pompi
dou, il « favonto » di ten. di 
cm tutti sanno la vita, 1 gu
st!. le ambizionl. e Alain Po
her, lo seonosomto di sem-
pre che ha scevalcato alme-
no dieci rivah piii nott dU lui 
o di t-ui nessunn. a IS Rior-
m dalle elezioni sa anrora 
n'ente u quasi 

Colpa del biografi distrat-
ti? Sarebbe nieglio dire di-
mostrazione tanRibile anclie se 
sorprendente. denl' u m o n va-
riamli di questa borghesia 
Irancese che hn mit)Z7Jito e 
finanxiato il Rollismo nel '4!» 
per disfarsene nel lf»S2. chc 
ha portau- alle stelle nel '54 
un botteg&io protestatano di 
nome Poujade per lasciarlo 
cadere un annf) dopo. che ha 
tatto e disfatto in vent! an
ni due partiti come quello de-
mocnst iano. e quello radicale, 
che ha nehiamaU, De Gaulle 
in servizio attivo nel 195H, se-
guendolo tedpni.ente per 11 
anni. e che ojfjri. Uquidato il 
gene-rale, sembra rivoluere, 
molte deile sue Interessate 
attenzioni a un uomo che e 
esattamente i'opposto del vec-
chio monarca della Croce di 
Lf>rena. 

II p n m o la'fore di sorpre-
SB relativo alU scelta di Po
her e alle probahilua di sue-

LA SALUTE DEGLI ITALIANI 

I «mali politici» della medicina 
Perche le strutfure sanitarie sono in gravissima crisi - La separazione artificiosa tra attivita ospe-
daliera e altre attivita sanitarie - II calcolo dei « costi» - Standard medio e realizzazioni pilota 

L'insediamento dei Comitati 
regionali per la proKramma-
zione ospedaliera sta met-
tendo in luce e l limiti della 
leSK*' p ' a complessitk dei 
problemi chc sono venuti 
creandovi a'traverso decenni 
di colpevole incuria 

I limiti gravissimi della 
leut;e Marion i consistono 
nt>Vin artifu !(i>a separ.i/Kjne 
delle a'tivita o^pedahere dal 
le altre attivita sanitarie e 
que-io reride impossibile una 
v*>ria a t tm'a di pnigram-
ma/ione Inlat'i :a pre-en/a 
di una stru'tura mutualisT;-
(a farraginova ed jnefficien-
te crea pronlemi artifi<io*.i 
di diverso ttpo i medif. ten 
df>no a inflazionare il numero 
dei ricover: ospedalien, :n 
parte per il meccanismo PI'H-
nomico che rollega il redrti-
to dei media deH'o^pedale 
al numero dei pazienti run 
verati, in parte perche l'or-
ganizzazione mutualistica non 
permette di prattcare fuon 
rtall'ospedale, a domicilio n 
in ambulatorio. molti di que-
RII esami ed accertamenti chp 
sono necessan per fare la 
diafrnosi o per seguire l'an 
damento del prt.fresso mor 
hoso, esami c accertamen'i 
che tecniramente non impli-
cano una stretta necessita 
di nrovero LA preparazione 
insufficient? dei medici gene-
nri . la mancanza di persona-
;e samtano intermedio, I'm-
<;uff:rien7a di attrezzature, 
fanpu della medicina mutua
listica un mecrinismo buro-
cratico pesante, finanziaria-
mente oneroso. tecnicamente 
incapace. esso dunque scarica 
sull'ospedale i propri compi-
ti che non sa svolgere, e il 
risultatn e che annualmente 
145 Italian) su mille venpo-
gono ricoverati. mentre in un 
Paese che orgamzza at tmta 
sanitarie e seientiftche a livel-
lo di avanjruardia. come la 
Svezia. il numero annuale di 
spedalizzazione e inferiore a 
100 su mille. 

La programmazlone deftli 
ospeda'.i deve assumere l'mef-
ftcienza della medicina mu
tualistica come un dato di 
fatto non modificabile? Que
sto significherebbe program

ma re — per esempio — rii-
visioni di med:cir.i interna 
in numero ecceden'e il fab-
bisofjno reale, distogliendo 
investimenti da altn setton 
come — ancora a titolo di 
esempio — la card.ocrurur-
Kia Allora si deve tenere con-
to soltanto del fabbisopno rea 
le? Ma quest*) sienifu in-reb-
be lasriare il cittadino in '-on-
di7Hin! di ln^ufficiente dife-a 
sanitaria: e, per d; piu !a 
vera entita de! fabbisogno 
reale e diffin'.men»e valu'abi-
le propno per 1 .r.-'ffn en/1 
del sistema mu'uali^'K <> < ne 
non e caprice di di'-'maupre 
le necessita di nrovero « \e 
re ii (quei cast cioe nei qua.i 
anche !'orjtanizzazione sanita
ria piii effuiente dovrebbe n-
rorrere all'ospedale». da'.'.c 
necpssita « false » (cioe qiifi 
casi nei quail, '•empre p< r 
esempuficarc, -.arebb** suffi-
cien'e un'assis'enra infrrmit1 

ris'Ka a domifi'iot 
I/arMficiosa dis'inztone del

la medicina c.irat'.va m medi 
I cina osjiedal.era da una par 
j te e medicina amhula'nnaie 
I e domif.'nare dali'al'ra rende 

dunque impos«.ib]> una pro-
sramma7ione 'I'.pedahera se 
ria. 

Ma .a ie<afjp a*".ialmen,e in 
visf^rf non so'.u lirmta e con-
diziona la programmazione 
de?;i mpedali vmcolandola a 
una smiruira preesis'ente ed 
irrazionale, come «r. enti pre 
videnziali per d; piu e-»sa 
predisp(jne per il futuro una 
situazione altreuanto lllogica 
e assurda Infatti l'attuazio-
ne delle unita sanitarie locali 
e nnviata a tempi maeter-
minati. Quando si dovranno 
attuare tali unita della medi
cina di base — in cui final 
mente si unificheranno la 
medicina preventiva e la me 
dicina curativa in tutte le lo
ro forme extra-ospedaliere e 
in stretto colleRamento con le 
attivita ospedaliere — si sa

ra in presenza di una rete di 
ospedali programmata pre-
ventivamente; e si avranno 
quindi, ancora una volta, 
condizionamenti esterni pree-
sistenti ad lmpng'.onare una 
opera di programmazione ra-
zaonale. Perci6 ojgi 1 Co

mitati di programmazione re-
Kionale si trovano hmitati da 
una situazione che ne pregiu-
dica le iniziative, e ad un 
tempo devono rercare di non 
pregiudirare dannosamente, a 
U)ro volta, il serondo tempo 
della nforma sanitana. Rifiu-
tandosi di promuovere una n-
frirma radicale da attuare in 
un tempo solo, e arcettando 
di fra?i«nare le nforme in 
tempi succpssivi, il rentro-
sinistra ha imposto ai Comi-
*ati di proerammazione ospe
daliera un compito mol 'o dif
ficile. per non dire impos
s i b l e : e per questo motivo 
che il Comitato per la pro-
grammazione ospedaliera del
la I/ombardia ha espresso il 
voto che il compito projjram-
matico dei Comitati venjta de-
finito net termini di program-
mazione « sanitaria » anzirhe 
« ospedaliera » 

Non si tratta di una que-
stione formale. di terminolo 
gia. ma dovra discenderne una 
imposta7ione di lavoro. E oc-
correra rendersi conto che la 
programma7ione sanitaria mi 
plica, anz i tufo . una nleva-
z:one si«;tpma»ica rti dafi. 1'al-
lestimento di anaKrafi sani
tarie. rist:tu7ione ri( cen'ri 
di statistiche mediche, e una 
precisa anahsi de: ^osti del 
ie presta7ioni 

Per rendersi conto delU* 
par'icolari necessita (he con-
traddistinguono il problema 
della programma7ione sanita 
ria ltahana basta rif lefere 
su questo punto- in Paesi co
me la Gran Bretagna o la S\e-
zie o la Danimarca l'organi/ 
2*zione sanitaria e andata 
adeguandosi al proRresso 
scientifico via via che questo 
si realizzava- in Italia invece 
esiste un divario enorme fra 
lo standard medio delle pre-
stazioni sanitarie e le possi-
biiita che la scienza concede 

Possiamo fare un esempio: 
in Paesi come la Gran Breta-
gna o la S v « i a le misure pro-
fllattiche nei confronti della 
pnmis-sima mfanzia sono an-
date creandosi a poco a poco, 
sejruendo da vicino i pro-
gresst delt'ostetncta (per il 
controllo sistematico delle ge-
ttanti), dalla flsiologia dol fo

to. della nipiologia fstudio del 
lattante*. della pediatna, della 
chirurgia pediatrics, sino a 
raggiun^ere livelli molto ba-ssi 
di mortalita prenatale e infan-
tite. Percio, quando la tecnica 
Papanicolau rese possibile la 
ricerca sistematiea del cancro 
utenno. .ill infanzia si era gia 
provveduto a non vi fu mai 
la ne«e^si*a di operare una 
scelta altcrnativa fra la tutela 
della salut*- dei bambini e la 
<ut*'la d< II.i salute delle donne 

Ben rir.ersa e la situazione 
in Italia, dove i fabbisogn; 
arretr.ifi <-<>no cosi va=»ti da 
imporre 1 esij<enza di scelte 
prioritaric prima 1'infanzia, 
oppure ia vita lavorativa, op-
pure la vecchiaia? Quali forme 
morbose dovranno avere la 
preceden/Ji'' Le neoplasie op-
pure le nialattie cardiova.w;o-
lan? Quale spa?io va dato alia 
medirina pratica e quale alle 
attivita 'ii ricerca? 

Per affrontare questi inter-
rogatm (x iorre disporre di 
dati '-f .enMfici ed economici 
che le s'ru'ture sanitarie at-
tual: non sanno rilevare: oc-
enrre (jinndi procedere a rile-
vazioni '•'atistirhe vaste e ac-
(iiratf »• a prensi ralroli d»'l 
n u t ; ( > ( o i r e saper calcolare 
quanto •>lent- a costare la sal 
w7/n di un giorno di vita 
umaii.i quando si sottrae un 
bambino alia murte per ente-
ro<-i)lite, c quan'o viene a ro 
stare quando si riesce a ope
rare tempestivamente una 
donna arietta da neoplasia 
utenna, (Kcorre sapere quanto 
costa la nabilitazione funzio-
nale di un emiplegico e quanto 
quella di un fratturato grave. 
Occorre saper calcolare l co
sti edibzi e l costi delle attrez-
zature e I costi della p>^para-
zione del personale. Occorre 
mettere alia portata di tutti le 
tecniche cardiochirurgiche Ria 
\ alidamente spenmentate e 
collaudate, ma occorre anche 
saper valutare nel suo giusto 
peso la necessitk di appren-
dere o mettere a punto tecni
che nuove occorre garantire 
oggi uno standard medio, ma 
occorre anche organizzare rea-
Uizaztonipilota per non cor-
rere il nschio di non aaperti 
rtnnovaro domanl. 

Questi sono problemi tec-
nici e scientific i per quanto 
riguarda la r a c o l t a e J'ela-
bc»razi'jne dei dati necessan, 
ma soncj anche problemi di 
scelta priontaria stilla vita 
e sulla sofferenza umana, e 
si tratta percio di una scelta 
che non puo venire delegata 
ai tpcmcj e agli snenziati 
Aver Ja^ciato che si apnssero 
nell ' organi/za/Kine sanitaria 
iraliana squilihn e lacune cosi 
difficili da colmare significa 
aver trasformato in prciblema 
politico quello rhe nei Paesi 
piu avanzati e s taU una s ene 
graduale di problem! tecnici 
1^ necessita di una profonda 
democrati/zazione delle scelte 
mediche si pone dunque, in 
Italia, con una aecentuazione 
e una gravita che non hanno 
riscontro nei Paesi piu avan 
zati dell'Eurooa capitalista; 
forse le scelte di fronte alle 
quali ci troviamo oggi noi ita
liani sono paragonabib alle 
scelte che si sono dovute fare 
nei Paesi pm arret rati dell'Eu-
ropa socialista, come ad esem
pio Ia Jugoslavia; per6 con 
due grandi differenze in pri 
mo iuogo oj/gi esistono, teo-
ricamente. pc^ssibilita terapeu-
tichf mol'o pm grandi di 
queljp che e^istevano dieci o 
\enti anni fa (crescono, in
fatti, ogni anno piu rapida-
mentf-i, e questo fatten pone 
una complessi'a di scelte assai 
maggiore. in secondo luogc> 
esis'e nella s ixieta italiana il 
rneccanisriaj del profitto capi-
tahsfino, che in molti modi e 
per molte vie getta pesanti 
ipoteche sul loperato dei tec-
nui K degii scienziati. 

Tanto piu urgente e quindi 
il compito di combattere que-
ste ipoteche democratizzando 
1'impostazione dell attivita sa 
nitana Problema, questo, che 
non si risolve democratiz7ando 
la gestione delle unita sanita
rie locali o quella degli ospe-
dali, cioe le strutture nelle 
quali si fanno le scelte minorj. 
Si risolve denvx^ratizzando le 
scelte che awenjrono a monte, 
a livello dell'impoatazione dei 
bilanci sanitan nazionalt e re
gional!. 

Laura Conti 

cesso d i e gia gli vengono at-
trbui te . ngiiarda appunto la 
personalita o la mancanza di 
personalita, la s tona o la man 
canza di s tona di quest'uomo 
in confronto n De Gaulle. Li-
heratore della Francia. salva-
tore della dumi'a nazionale, 
difensore del suo destino 
mondiaJe. anzi « universale ». 
De Gaulle ha incarnato per 
quasi trent'anm gli ideali di 
una borghesia impenale mai 
ravsegnata al dec lino depli im
parl. 

Poher, nato nel 1909 nei 
pressi di Pansti. ingegnere mi
ne ra n o . pol laureatosi in scten-
z'* politiche e fmanziarie (fu 
allievo di Co'jve de Murville 
all'istituto di aita finanza) en-
tra nella vita poiitica attiva 
nel 194A, come capo di ga-
binetto del minlstro deJle fi
nanza Robert Schumann, in 
ur.Vpora in cui la Democra-
zia cnstiana francese, insieme 
a quella italiana e tedesca, co
rn meia a maturate \ suoi « di-
segni» europeistici con I'ap-
poggio degli Stan Uniti 

E" l'« europeismo » che do-
mma la vita poiitica di Poher: 
presidente dell'Alta autonta in
ternazionale della Ruhr nel 
195(1, presidente della Com-
missione trasporti della co-
munita del caibone e dell'ac-
c-.aio nel \QW), presidente del 
gruppo demiK-nstiano france
se al parlanvnto europeo nel 
'.>4. e finalmf-nte presidente 
d: questo stesso parlamento 
nel '66, Poher sembra relega 
t<, per sempre agli organismi 
comunitan e tagliato fuon 
aalla vita poiitica francese. 

In Francia. praticamentc, lo 
conoscono soltanto 1 democn-
stiani che, del resto, dopo il 
ntorno di De Gaulle al po-
tere. hann<j cessato di esiste-
re come partit/» politic:c» auto-

! nomo e si sono mescolati a 
tutti i residui del moderaf. 
snio centnsta scampato alia 
bufera gollista Forse e que
sta sua « autonta euro pea », 
che qui significa soprattutto 
mancanza di autonta m Fran
cia. a dc-c-iderc del stir* gran
de bal/o nel pnmiss imo pia
no della lotta poiitica fran
cese 

Tia l t-anti suoi n e m l n , De 
j Gaulle ne ha uno al quale ha 

d:chmrato una guerra sotter-
.'anea spietata. fatta di indif-
!cren/a, di umiliazioni, di *g<ir-
br Gaston Monnerville, il ne-
pro della Martmica che da 
molti anm e presidente del Se
nato. S+- De Gaulle non ama 
il parlamento non pub tolle-
rare che il Senato nmanga 
un bastione deirantigollismo 
.1 superstiu- di quel parlamen-
tunsmif repubblirano che egli 
ha dernohto a colpi di refe 
rendutn E quando decide di 
t.-asformarlo in una camera 
corpora*iva senza alcuna auto
nta legislativa, Monnerville 
non ha altra via di scelta che 
;« riimissioni, non volendo 
partwipare o soltanto assis'e-
:•? alia morte del Senato. 

La poltrona di president« 
dc-Ua M-cunda Camera nmane 
dunque vuofa I î scelta del 
sdccessore di Monnerville e 
a.ffieile Bisc>gna trovare un 
uomo senza s tona o sen/A 
s tone , aecotnodante, dispcjsto 
ad accettare che i! Senato ven 
Va progres*,ivamente svuotato 
d; c>jrni suc» pc<fere Dopo lun-
i;he trattatiV' tra , gruppi. an
che i gollisti accettano la can-
ddatura di Poher Quest: .a-
scna allora la presidenza del 
parlamento europeo <ogg: ne-
cupata da Scelba) e il 2 otto 
ore 1963 viene eletto a rna^-
gioranza assolut*. presidente 
del Sc-natcj francese 

C'e In questa operazione pol-
iista, che sembrrt pertet'rt-
mente n u v i f a . una sorta d: 
grottesca legge de. contrappe 
so dant^va perche e pmpr.o 
i'lnnocuc^ Pcjher. acrett.i'o dai 
tc^llist. c.-omp ;. minore fie. ma 
li, ad apnre > os»ii:ta d": 
part.it; dei cen'ro contro :1 
relerendum »• c-ontro la hq'ii 
daZion^ dei S«-na'o dopo a'.e 
ie mutilmente tc-nta'o d: con-
vincere 1>: (iaii..-- dell'assur-
d:ta delle sue nforme. 

In un penodo di profon
da usura del pollismo, m un 
penodo in cu: la borghesia 
franefse da segni manifesti 
di in^offfren/a per l'uomo 
del de-i'ino e per la 
s-ia soli 'ana au'on'a, ia 

lmpenna'.i d: I'oner. pur ne". 
la sua apparente platonxita, 
p:ac* a q'iant: vorrebberr» che 
ie sort.i della Francia venis,se-
ro affidate a un uomo meno 
a'-traffo. p.u comune, piu a c 
c s s ' b i i e . K po. Poher, di cu: 

! ia rr,a/fh:na c*Ti'r.-*.i >-. affr*-* 
1 ta a dis'r.bu r*- .mmedia'amen-
i te ii pm ra-^^.^'iran'e dei ri-
| 'r.i'f:. c >• irop»'.-.*a, vuoie be 
) ne ac.: "-'a", t'nr:. e an'irom'i-
I n:--'a. e dprno< r:s'iano, e in-

"•c.mma .1 bu m borghese « an-
I c:en reg:me n non meno pa-

•r.ota d: De f'.a'i.'e ma che na 
' in'altn :dea della Francia 
quella d; un paese p:u « mte-
gra'o •> e quindi piu protetto 
dai colpi bass; de. potenti con-
corrent. econom:m d T u r o p a 
e altrove 

In breve a una leggenda 
tondata <uH'uomo pieno di sto-
r:a. vletrf so->t:tuita la leggen-
da deH'uomo senza storia- « La 
Francta — afferma Poher, 
eomparendo per la pnma vol
ta alia television* — pu6 vt-
vere senza De Gaulle o altn-
menu non e la Francia. Git 
uomin: passano. la Francia ri-
mane ». 

In breve, una part* della 
borghesia francese segue Po
her, nella su* lotta contro :l 
referendum e 1 « no » di que
sta borghesia fanno trabocca-
•a l*urna fia plena dai voti 

r.egativi delle forre di sinistra. 
De riaulle e battuto e. come 
vuoie ia Costitu/ione. e il j>re 
s.dente del Senato ad assume
re l i n t e n m della presidenza 
della Repubblica In venti gior
ni Poher pussa dal regno del-
1 ombra a quello della ve-
lebrita 

I centnsti sono tn nalzo 
L'ssi affermno subito il nodo 
centrale della situazione: oggi 
o mai p:u ii goll ismo puo es-
M I T ridimensionato da quella 
stessa borghesia che in altri 
ttmpi votava gollista O l'ope 
razione viene fatta ORgi dalla 
tif»rghesia. con 1 mezzi che le 
sono propri. o questa opera 
zione sara fatta domani dalla 
sinistra con un rovesciamento 
oe: sistema borghese 

Attorno a Poher, viene istal 
lato un ufficio di espertj di 
pubblicita p relazioni umane. 
f-'ono eostoro a suggenre a 
Poher di « restare quel che e ». 
perche la sua forza nsiede ap 
punto nell'essere l'antimito. lo 
antieri>e AJl'Eliseo Poher en-
tr^ra dunque nfiutando la dop 
pia ala dei corazzien, sceglien 
dosi un ufficio d'angolo per 
r.'pettare quello vuoto del ge 
nerale; all'Arco d' Tnonfo an 
dra iKin per i Campi Elisi 
ma pei vie secondane, come 
un direttore d'impresa che 
esca dall'ufficio per rendere 
un silenzioso e intimo omag-
gic ai caduti: ai ginmalisti di 
r.c che ii presidente della Re
pubblica deve essere l'« ispira-
tore » dell'esecutivo. non il suo 
x capo », alia borghesia Iran 
cesc dira di rappresentare la 
unione e la riconciliazione tra 
U centro e la destra; duran 
te la campagna elettorale evi-

t* ra ie folle oceaniche eh* piar 
c-.ono ai gf>ii.s*i per r.s*-rvare 
'f silt- j>aro.»' p:o doi'-; ai m: 
l;on; d; t.-iespc-'tator: 

II meccanismc. e p«»rf^ta 
n.ent*- reaol.i'o s'j que-; fatto 
r»- p.sicoloif.rvi chf ha fa'*o vo 
tar«» * no » ai:r.. ri" tr<- mil on: 
di borghes: c-iv ne! v.i avc»v»-
no detto « si » a. ^PUTH.C De 
Gaulle 

Pompidou, le-^^endo :l pro-
zramma di Poht-r. p--,>,rrp;a'"> 
e funbondo gr:da « Ma quo-
sto e il m:o programma » In
fatti. perche dovrehbe essere 
d.verso'' Gl: ob.ettr.i de: due 
iKimim sono convergent!: Pom
pidou s. presenta come i! con-
t;nuatore del gollismo ma fa 
sapere di essere pronto a mo-
d.fiche secondo le esigenze del
la Francia b ir^hevo Potx-r d1 

rhiara di rappresentare il su-
peramento del gollismo, rna 
d'-l gollismo ronvrver-i gi: 
MiMiti che la c-iasse domi-
nante nterra ind.spensab;Ii a! 
ir. difesa dei propn interessi 
Ui differen/a e nello stile, e 
forse, nejli ob:ett:vi lontani 
\ la al momento del voto, cM 
r*-nsa a quest.; lontani f)biet-
tinv 

Cost contro lo stile gollista 
viene offerto lo stile «hon-
hijmme » pohenano E a chl 
n» aveva abbastanza della ma-
no ferma e paterna di De 
Gaulle e non viiole saperne 
drl polso di ferro di Pompi-
rirm, prfu l.i 'c mano di ricart; 
bin» di Poher gentile, sfar-
talleggiante dutrile L'lmpor-
tante. tutto sommatn, e che 
il poterr rest; nel'c mam del
la borghesia francese. 

Augusto Pancaldi 

La vedova in pensione 

1 

f. i ou lii ii'ijntn hn ol-
trnuln finhh-'liiiiiiiii' Dim-
na Hut lt> IP WfMin/tni hn 
ittifmMit In ma rltilriiii-
<M(irici:i«tne <i//o Nlnlci /.»» 
Stnlo «'• fiigrn e V nli inula, 
nui mm immemnre. e m 
i-s\frt! tinrhe raitillcrr\rn 
l.p prntii fir innnn mnnli 
ftrr te lurtghr ma ir u hn 
imzirnzn c %m u nrrnmpn. 
no fiiritli prh ilezinti prt-
i file, iilln fine, un %rnti-
mrnia di riconntcrnzn. I'rr 
fjiirttn la tignora avra la 
penunne 

Le speitanze ionn stair 
calculate in 140 miln tire 
menuli, pin I'atwgno in!'-
gralii a e trfttiri miltuni 
rh arrrlrati. Coii ii rrlrt-
huitce il litoln di u vrdo~ 
i ci del I'midrnte drl Con-
uglui ». Ma mlrniliainiKi: 
//iiftlri trnltntwntn * dil 
tutti) iprcinlc, non tutte le 

t edoi e di pari grado pits-
sono goderne E' n'r/iieilo 
un minimo di nnziamtii di 
" sentzio euluuio per In 
^tiilo » fmnto per lejgf 
'una dupoiiziom drl lH'i'tJ 
in I'i anni, tri mf%t e un 
giorno I'rr unne ndvgun-
Imnrnlv proti'tii in n e -
«/uciici fin<»firia r^« re ri-
nm\li in cartcn titllit quit 
tempo 

lull nrrhi dri funzionn-

ri i lie linntio u iiiiito Im 
prnlii n Miiwolun runtrn 
in Un norma. I. JU hanno 
i imsi'lirnlo the i/ #/< hinlo 
'i rai nhin •< rrn i ntratn i% 
tempo in flit pinuonahilr 
Piirtido Mnlo ultn inlci 
ill II iwrntn i> dnl "22 Uno 
'il ' ti Inollre dei ono nter 
ti'tlilto ronlti delta rrgidn-
ritn drl i m izio mni una 
iriii di got rrtm in quel 
pi riodo U i, cm ulii re .. 
mnturux a i suoi vntti ili 
nnziimtlh prn andoti delln 
prrmgnlim di iliiedrrr In 
« Intuitu a l.rn imn/iiu 
I crio gli aOnri drllo Sf„. 
tt> lino nil iniDiinin Inihe 
ifticlln gli (• \tnln rnnta-
hilizzntn 

lituiounn In fieri <r'orir n 
llnrlirlr Vriwolmi tali, di 
Inllo, ionn- an prcritn n 
'Itirlln puri'n olnri 'inhilita 
del poterr rhe I'tmr im-
pnstn nirdiuiite In dtllntii-
rn in vista I n pranio —• 
rem I'muirdo dilln deri. 
Mime — r/ic t iccic ficriir. 
dntn coiw lirnrftrio di 
Irege ni iinnthnri di rhi 
drtenne un pnti re illrgii-
limo F. ipntto in tin par. 
if dote tin nurnento drlle 
P'tiu'oni di i Im nratori non 
l«!v«l ( f i (M u topefi ZP»IP-
rnli e pmlmiznlr h itlnglie 
m I'arlamentn \nn k tm 
po' troppo' 

Universitd di Cagliari 

Trenta docenti condonnano 
la repressione nella 

scuola e nelle fabbriche 
I casi della Maddalena e dei giovani accusal! 
di «delitto d'opinione» • Rrgurgito fascista 
Appello alia lotta comune contro lo sfrutta-

mento e il dominio dei capitalisti 

<"\C",L:\R:. n 
T ••• ' i U ••".• 'i-'.. ^ri.-er-i *a 

ii. ' i i *r. 11 . > N./'.'O-- r "•> i" 

• >-U TI- r > n J.'II i i a'.'cnz <x.o 
fl.- ' i .or.i i>: . )-'i : i - • l 1 ' ' . 
'!'• .'.^p i •. .• j>ir>b . a 'i-^'i'«..-» 
t.' ,t - I '1 .»• f-r't Te i ri" '•-..•I, 

i , i! c o i f e r m i r o .n t c a r o 
e -»,inp>' :J a •;-''••*) v.i&ii l 
:r*'.Vo j^'.)r.'ar.o e repress..>•>. 
:k̂ . a -» M .1 -1 n '̂. -t Si>. .efa. r\\ 
,>ar".. 'le. t1 fu.'/e 1«JCT nr,', i»'. 
',*>•.'.'•) p.)f-«- » -^>.p«;T-. ono 
• ie.i rw-tfaan;e dei ..ueo d: L-a 
Maddalena per i . e r a-.se<nat4i 
un '.ema su: fatt. <i: Ba*.t4Wtl-,i 
-, u pr-ib'em, :mvwt' d*»! Vn». 
zotf'.orrio. la rjenuncia alia Ma 
tf.-Aratum. da pane della po-
l.iia e dei car^bin.er;. d: c.rtque 
gosani iccusati di «drl:tti di 
opi-i'.one >. 

< Quest) fatti — s: legge. tra 
1'altro. neil'appeilo dei docenti 
'inivers,tan — a;~\engono in u.i 
momento in cui gli loterveoti 
repress:.I contro lavoratori. *:u-
denti e insegnanti vanno esten-
dendos! nel rwstro paese. t A 
ui momento in cui vengooo f»-
\ « \ t e e consentite dalle forte 
dom:nar*ti rr.an^e^ai.ori! ap*r-
'.anwite fav.ste . con e s b i i w w 
•d eMl^i:one d: \jnb>^ fa 
scLsti e ruts*; Denunciamo e 
cond«nn;amo con foria l'auto-

:a r. >nvo 
•jnfrov. 

'ar>o. 

-> <>mpa i ) -.:": 

(>>rz" •••• : J - I . : I . 
c I v i .cn . . in -J . 

n » 
a 

M . ' >-".'c 

car. i . i 

- • i - n -

i4". 

*fr .•.tame.-1".) i :> r 
^ io ' a - ' — i , . i. 

r "ar -n«j o .J roo.-e^-- "o — . i 
•. .1 n: v . p j . * per aor- j -e a <•"> 
'. ,; o"< . prob.em. ^emp.-e ? . 
Jra . : , «ciioom.A;:. po..*..... *> 
J; i ' ' . d^ .1 ^tX?*— ! i . 1 ~. 1 -

Seij'jonu !*• rinne de. ixer.: . 
Mono Baratto, P*J}O Rama*. 
La.gi Re«>eilo. D«r» Pucc.r. . 
S.no Bt̂ r«ei;.r»i?. Gennaro Bar 
bansi. .\Ie*sj^dro Ga^nte GAT 
rone. P*otO Spr:ar». Alberto \! 
Cirese. Gretfono Serrao. Fra-•«.•) 
Resta.no. Cater.na V rd.v Br^ 
no Luiaeli:. \nr14 Vlar. i L„ 
ielL-Fadda. G»\ann. P .ixidj 
N^reide Rudas. M a r j :iev\.n . 
Bruno Anatra Enrica De-.ta a 
Francesco Valet*.i:. \I*.- j Te
resa Marciaiis, Knjo Degan. 
\-*on;o Sanna, Enai> Eva^ge.. 
»u. G o w i u P.rodda. ElerLt 
Saia. Sandro Max.* Mtr.a Uea 
z:a Degaav. . \ n u Ramat. !J 
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