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Dopo 

Le due lingue 
della Chiesa 

«l peptli h » M fame e sete di git.stiz.a-> • L'egtisiiio delle nazieni ricche 
II i tcmeiito dei vesctvi - L'orrendo cenflitte fra Nigeria e Biafra 

II martirit dei popoli afrieani 

A molti nel mondo e seni-
hrito che il fat to saliente 
del viaggio di Paolo V] in 
Ufaoda doveew risultare 
quelle delta mediaaone — 
non e impropno rieorrece a 
queeto termine della diplo
m a t s pohtica — per avvia-
r* tin negoziato di pace fra 
Niferta e Biafra e metter 
fine a queM'orrendo ronfiit-
to- Ne e veouto di COM*-
ffueou. a teguito del man-
caso esito poaitivo della me-
diazione. una sorta di imba-
razaato silenzio, quasi a vo-
ler eelare queUo che do-
vrebbe eseere uti giudirio 
negetivo suHa iniaativa va-
ticana e auUa sua ineffi-
cacia-

Noi non siamo in alcun 
modo conditional! da si mi I i 
imbarazsi anche perche ci 
preme subtto affermare che 
dei giudiai negativi di colo-
ro che rimproverano in que
eto caso alia Chiesa cattoli-
ea di eaaersi immischiata in 
una vicenda poiitica di 
grande im porta nza Interna
tionale diffidiamo profonda-
mente. A noi il tentativo 
opera to da Paolo VI — e 
eerto « deve presumere 
preparato da precedenti ini-
native e contatti non soltan-
to con le parti direttamrnte 
interessate ma anche ron le 
forze internazionali che so-
no note per avero influenza 
nella tragica vicenda — non 
sembra ne una vittoria ne 
una sconfitta. 

Esso ci appare piuttosto la 
riprova del fatto che la Chie
sa cattolica, proprio nel mo-
mento in cui per la prima 
voHa un suo Pontefice si re-
cava in terra africana, non 
poteeae non avventurarsi al-
meno in una delle direzioni 
dove piu ardono i roghi del 
martirio africano, fra resi-
dui di vecchio colonialismo 
e tracotanti vol onta neocolo-
maliste. 

Metodi 
diversi 

Quel che invece ci sembra 
debba esser chiesto e se, 
una volta intrapresa la stre-
da della a pert a diplomazia 
poiitica, non spetti a un or
gan ismo come la Chiesa cat
tolica il compito di attenersi 
a metodi che in qualche mo-
do si differenzino da quelli 
che nelle cose diplomatiche 
tengono di soli to i govprni 
degli stati- Nel caso specif i-
co del conflitto fra Nigeria 
e Biafra, ad esempio, e suffi-
eiente che la diplomazia va-
ticana chiuda la bncca esat-
tamente la dove la terrch-
bero chiusa le cancellerie 
di qualsiasi altro Stato me
diator*? 

A parte 11 fatto che un si
mile modo di procedere po-
trebbe anche far attecchire 
artificiosi, ma nondimeno 
concreti dubhi sul tipo di 
giudizio che la Chiesa cat
tolica da del grossi scontri 
di interetti economici e fi-
nanriari internazionali i qua
il stanno dietro il conflitto 
fra Nigeria e Biafra, quel 
ehe ancora non vuole acqui-
etare deciso profilo nell'evi-
dente disegno pacificatore 
della Chiesa in Africa e la 
piena e dichiarata condanna 
dell* concrete forze colo-

nialiste, neocolonialism v 
razzistc che dietro il dram-
ma africano si muovono con 
cn»*>cente vojonta di do-is: 
mo. 

Lungi da noi cho, del re 
sto, abhiamo .seguito o c<»m-
mentato con ngiM'ttivo m-
teresee il v;aggio di Pao
lo VI in I'iiandj. la tcntario-
ne di spingem oltn* il ti-
mite chp un UIMIKI della .san-
gezza e della drammaticita 
di Ho Chi Minh rifiuto di 
oltrt*pas*are quando affer-
mo: • non spetta a me di
re al Papa cio che deve fa
re. egli lo sa bene », ma e 
proprio il tipo di silenzio 
che da tempo Va Chiesa cat 
tolica tiene nei confronti 
della aggrtvwione america-
na al Vietnam che purtrop-
po ci e venuto in mente 
prendendo in con^iderazione 
il pur ragionato silenzio che 
essa si e impegnata a tone-
re sulla questione biafro-ni-
geriana dopo i non intera-
mente riusciti tentativi di 
mediazione di Kampala. 

La questione e tutta qui 
e si rias^urne secondo noi 
nella verifica indi»pensahile 
per la Chiesa cattolica della 
sua volonta di procedere, 
proprio in quanto forza re-
ligiosa e non in quanto for
za poiitica. laddove e indi-
spensabile che il momento 
religioso si confront! inte-
ramente e sinceramentc col 
momento politico. 

II Terzo Mondo, ma non 
soltanto il Term Mondo per-
che le quesUoni sociali del 
mondo sviluppato stanno 
proponendosi con incalzan-
te drammaticita, e certo un 
banco di prova di tale indi-
spensabile cammino della 
Chiesa cattolica e dei suoi 
strumenti di lavoro su que-
sta terra. 

Io non penso. ad esempio, 
che quando il Cardinale ne
gro dell'Alto Volla, monsi-
gnor Zungrana, ha sottoli-
neato il momento evangeliz-
zatore-religioso del compito 
della Chiesa in Africa ah-
bia voluto in qualche modo 
deviare 1'azione dei cattolici 
in Africa dalla lotta per una 
nuova soeieta. Mi sembra 
piuttosto che egli abbia vo
luto richiamare tutti con 
maggior forza al contenuto 
rinnovatoro che 1'azione spi-
rituale dei cattolici ha voluto 
rtarsi dopo Giovanni XXIII. 
dopo i) Coneilio Vaticano II 
e dopo l'Encielica Populo-
rum Progressio. F, cio e con-
fermato da una attenta lettu-
ra dei due document! • sulla 
pace in Africa » e «sullo 
svjluppo » firmati non sol
tanto dai vescovi afrieani a 
Kampala ma anche dai sette 
cardinali afrieani e quindi 
dallo stesso Zungrana. 

Si afferma nel primo di 
quei documenti: « I/Africa 
ha un grande bisogno di 
pace perche essa si trova 
oppressa dalla violenza in 
molte sue regioni. una vto-
lenza che va dalla guerra 
aperta ai comhattimenti spo-
radici di guerriglia. C'e an-
che una violenza piii sottile: 
quella della oppressione po
iitica, del rifiuto dei diritti 
fondamentali dell'uomo, di 
una discriminazionc basata 
sul colore o risultante datrli 
abusi del tribali^mo. Tutte 
queste violazioni della gin-
stizia sono produttrici di 

conflitti e di onlacoli alia 
P4i*e. La pace, infatti, deve 
e»sere fondata sulla giusti-
zia: una giustizid che garan-
tisoa i diritti di tutti gli u<>-
nuni e ordini 1'azione poii
tica al servizio del bene ay-
mune »• 

N'H secottdo di quei do
cument! si puo leggere fra 
l'altro: • I popoli hanno fa
me e sete di giustizia. Ora il 
Terzo Mondo e \nttima di 
ingiu.^tizie che urlano. che 
dipendono <*pe*so dall'egoi-
smo delle nauoni piu ricche. 
Ad etwe, logicamente, il com
pito di mettervi riparo. Nel
la eeonomia mondiale si im-
pongono riforme di struttu-
ra tali che riconoscano il 
diritto del Terzo Mondo al
io sviluppo. Debbono essere 
create le condizioni non sol
tanto teoriche ma pratiche 
di un autentico diritto in-
ternazionale del lavoro su 
sea la mondiale. In particu
lar* gli aiuti tecnici non do-
vrannn essere condizionati 
dalla impoAizione di clauso
le che siano in contraddizio-
ne con la dignity umana e 
da false- soluzioni contrarie 
alia saggezza plurisecolare 
dei popoli d'Africa e di Ma
dagascar »• 

Oppressione 
neocoloniale 

Al simposio dei ve«oovi 
afrieani che hanno stilato 
queste parole non era no pre-
•senti per deliberata awer-
sione i rappresentanti della 
Chiesa cattolica delle colo
nic portoghesi di Mozambi-
co e deU'Angola dove ap-
pun to 1'oppressione della di-
gnita umana (M armato da 
tempo la sacrosanta guerra 
di liberazione e dove non 
meno che nel conflitto bia-
fro-nigeriano una parola giu-
sta della Chiesa cattolica e 
della sua diplomazia non do-
vrebbe oramai farsi atten-
dere troppo dopo il peHegri-
naggio di Paolo VI in terra 
africana. 

Alia vigilia di spiccare il 
volo verso le « verdi col+ine 
d'Africa », verso quell'Ugan-
da dove tuttora sotto la scor-
za dell'indipendenza poiitica 
il colonialismo inglese tiene 
in mano le leve decisive del-
I'economia e dove tanto per 
indicare due datj il reddito 
medio annuo pro capite k 
infpriore alle 3fl mila lire e 
un terzo dei bambini muore 
prima di aver rageiunto i 
due anni. Paolo VI aveva 
detto: t Noi poi non abhia
mo scritto senza aasiimeme 
le conseguenze da noi com-
portahili l'Encielica Populo-
rum Progressio e intendia-
mo con questo viaggio ono-
rare la nostra firma ». 

Le cose sono giunte a un 
ptinto tale nel mondo — ed 
io che ho ancora negli oc-
chi, dietro Pinnocente, sem-
pre ilare sorriso dei negri, 
il loro macerante sottosvi-
luppo vorrei poterne accre-
scere la te»timonianza — che 
e imposfiibile peruare che 
« le conseguenze per la Chie
sa comportahili * della Enei-
elica Populorum Progressio 
siano soltanto quelle, sia pur 
lodevoli e munifiche. dell'as-
sistenia e della carita. 

A. Trombadori 

La doccia fredda della svalutazione su un esodo da record 

Vacanze amare per monsieur Dupont 
I parigini non hanno ascoltato i consign ufficiali di «scaglionare» le vacaiue per partire in massa a fine luflio per H ware e i nentl < La nveva 
poiitica di Pompidou aveva date fNJucia a tutti in un'estate serena, ma imprewisamente e veneta la netizia della tvahrtaziene • A settembre, 
o prima, quando ofnueo temera a casa dovra faro i conti con il sue bilancio familiaro: allora inizieranno i juai per H fovene • De Senile in

fante dirifo da lentane gli attacchi ai suoi successeri: nel Bieeutenario napoleonice pensa ai suoi « cento fierni »1 

Un autunno trasparente 
Dal aattra eamiaaaJ—l* 

PARIGI. 14 
I MM-iologhi, fli ecoHomisti, g\i paicolofi e i politic! eraao tutti d'acrorda, 

aache se per motivi diverai: le vacaaze vaaao scaxllaaate a« tutto I'arco dat-
I'maBo o almeno nui 3 o 4 mesl cae, tra giucao * settembre promettaao sole e 
temperatura mite; bifiogna impedire I'esodo rollettivo di aKMto che avuota le 
granrii citta. aljnlln \c spmgge oltre tl xapportahile, produce una sorta di in-
tossicazinne vollettiva df(jli spiriti. ajfatica amiche distendere Vuomo bisoano$o 
di riposa. Ma chi da asvolto a questi xaggi consign quando il sole arroventa 
il cemento della citta o gli amici ti dicono che stannn per andare al mare lascuxn-
dnti solo nella fnresta di 

Non saltano par la gioia, quette due ball* ragana riprete dall'obiettivo su 
un marciapiada di Londra. La loro * un'allagria *u ordinaziona. Davono in. 
fatti matters in mostra, oltre al sorriso, un nuovo modello di abito da sera 
trasparente che — stando ai canoni dell'alta moda — dovrebbe furoreggiare 
nal prossimo autunno. Ognuno traspara coma po6, dunqua. 

Si prepara da tempo, esplodera a settembre la terza offensiva degli elettrodomestici 
^ ^ • ^ ^ ^ ^ t ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ * * ^ - —nra ^ • • • — n r ^ i i ^ • • ! • i - • ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ - ^ ^ . ^ | ^^^ ^ _ i • • i j _ 

La guerra f atta a col pi di piatto 
Gara intemazionale per imporre le lavastoviglie — Scomodate le suffragette inglesi per la pubblicita 

«Una itorift che comincia 
nal "53.. II primo boom ve-
de l'operaio e il piccolo impie-
gato evadere, a fine mese. in-
aiama, la rata del fngonfe-
ro • quella della motoretta.... 
11 •BS k 1'anno della deftmti-
va affermazjone, siamo pri-
mi tn EUiropa... Sul mercato 
tnterno cresce, intanto, 11 se
condo boom. Si ehiama lava-
trios e alfranc* la donna dai 
piu peaante del fardelli do-
meatici... U bucato. tirato via 
oon la llaciva e l'olio di go-
mlto caro alle nonne. 

Se 11 frlgorlfero era una 
eonquista della famiglia, la 
lavatrice s'insertsce con suc-
casao nella lotta della mas-
•ala, le restituiaca dignlta ao-
ciala. fa della casalinga. bru-
tallaaata dai lavoii pesantl, 
un eaaere che nel progre&so 
tecnico tlntraccla la sua di-
manalon* umana... Non e an
cora flnito tl boom della la 
vatrioa che naace la lavasto-
vtgue.,. Macchine perfettc... E 
fanno la fortuna di un'indu-
atrla, cba fra la sue intuiaio-
ni di mafflor momento ha 
avuto quella di caplre che • 
la donna la vera padrona del 
noatro tampo... II riacatto a 
oomune • lenerallzzato a tut 

tl paesl del M£C E arriva 
» a quell'Ingnilterra che 

per prima ospitb i movimenti 
socio-rivoluzionaii delle suffra 
gette ». 

Emanclpazione? No, pubbli
cita. La Fiera di Milano, $co-
modando perfino Emmehne 
Pankburst ci aveva preannun 
ciato quella che a settembre 
sara la terza fase della <• guer
ra degli elettrodomestici »: le 
lavastoviglie rappresentano 11 
nuovo fronte sul quale si bat-
te la concorrenza intemazio
nale E le donna sono anc& 
ra una volta il mercato da 
contendersi, attraverso ognl tl 
po di lusingu. nmpresa quel
la che basti sostituire alia vec-
chia e ridieola « dote » un mo-
derno e sem pre aggiornalo 
corredo di elettrodomestici 
per conquistare la liberta-

Le clfre, con tl linguaggio 
del denaro, demistificano 1'env 
pito emancipatorio dei costrut-
tori di macchine per la casa: 
I'industria iuliana e al terzo 
posto nel mondo per la pro-
duzione di elettrodomeatici, do
po gli Stati TJniti e il Oiappo-
ne. Eaporta per 300 miliardi 
aH'anno- Produce la raeta dei 
frigorifert europai (4 milloni 
di unlta aU'anno). II rttmo di 
costruzione della lavatricl e sa-
Uto di un milione tn due an
ni: ora siamo a quota 2 mi-

vastoviglie, se sono passate da 
105 000 del '66 alle 350.000 del 
'6fi, sono sempre di gran 1 un
lta m coda all'elenco dei suc-
cessi. 

E' cost per tutto 11 merca
to europeo, ed e per questo 
che un settimanale parigipo, 
presentando le statistiche, ha 
attermato. «I^a battaglia a 
colpi di piatti sta per comin-
ciare» (batURha soprattutto 
contro gli italiani che hanno 
gift battuto la Francia con fri-
gonferi e lavatricl). Dunque, 
il 69°> delle famiglie francesl 
possiede il fngo. il 49° • la 
macchina per lavare i panni, 
1'1% quella per pulire pen to
la e bicchjeri. Solo I'l per 
cento? Per l'altro 99 per cen
to, ecco gli industrial i a cac-
cia di argomenti convlncenti. 
StatiaUche: aette francesi su 
dieci lavano 1 piatti da aole 
(tra ai fanno aiutare da fl-
gli. marito o domeatlca). Psi-
cologia: la caaalinga teme di 
cedere questa sua tradiziona-
le manalone a una macchlna, 
quindi biaogna convinoBrla-
Studio del tempt e del coatl: 
una domeatlca, a circa S00 li
re l'ora. preodera almano 300 
mlla lire tn un anno per la 
puluua dei piatti di una fami
glia media. Con all staaai 

Uoni e meno di unit*. La la- «tempi», una marrhina fara 

spendere invece molto meno 
permettendo un ammorti2za-
mento rapido. 

Se ne parla In termini di 
alta fmanza e si aggiunge che 
finalmente una sene di atru 
menti finora in uso solo nelle 
comunita vengono sfruttatl an
che per I piccoli nuclei fami
liar!. Gli industrial! Italiani, 
da parte loro, rincarano la 
dose annunciando che gli elet
trodomestici « regalano alia 
donna di caaa dictaxsette ore 
e trenta minuti di liberta oirni 
aette giomi », bonta loro. Nel 
la pubblicita avanza iruomms 
a gonfie vele 1'imbroglio ideo-
logico. 

Le maccrune, e vero, aiuta-
no la donna (nessuno si so-
gna infatti di distruggerle o 
di mettarle a) bando), ma a 
quale prezzo? Mentre la v> 
cieta na per aecou rubato tem
po a fatica alle « maaaaie • 
affidando loro il aervizlo del
la caaa, la tecnolofia (e gli 
lndustriali) ha declao di • re 
galare • loro un po' di ripo-
so, ma a cissnina individual-
mente, secondo 1 meoi che 
ha o le cambiali che e diapo-
ata a firmare per una cttr* 
che aquivale, appunto, a una 
dote di almeno meno milio
ne. Moittplicando questa cj-
fra minima r tr U numero del-

le « sposo con le spine » e dl si po*v>no anfh« nnn lavare 
quelle che potenzialmente pos-
sono comprarsi questo costoso 
«enrredo >>: aggiungendo il 
tempo valutato in denaro che 
le italiane dedicano ai lavori 
in ca.sa. abbiamo una verti-
ginosa idea dello spreco di 
soldi, di tf-rnpo, di energie in 
atto. Ci rendiamo conto anche 
di che cow significhi per le 
donne 1'aAsenza dello stato e 
la presenza degli indutriali. 

La soluzione individuale tan-
to decantata al salone delle 
arti domestirhe di Torino, al 
Salone intemazionale dj Pari-
gi. aila Fiera di Miiano ne
gli slogan pubbliciUri di ognl 
Biomo. oggl non regge se non 
come ricatto momentaoeo, che 
da qualche soliievo a chl puo 
pagaraelo. In realta, a 11 mo
mento dl Unciare una «bat 
taglia a colpi dl piatto * nel
la direzlone opposta a quella 
dettata dai profitto. Le mac
chine flno-K usate dalla collet-
tivita e • adattate» agll uai 
familiari poasono beniseimo 
servire per coUetUvtta dl fa
miglie, coxtare meno, Ubera-
re dawero energie produtti-
ve dall'antlco aerracglo dome-
stico. L'iniaiativa prtvau, del 
reato, ha dimoatrato arnpta-
mecte che a l panal aportnl 

in farriiglid •>, che l sfIf sen j. 
ce non fal^cono per i pregiu-
dizi, che le casealbergo non 
tfjlgono per mente lintimita a 
chi le abita per non mr^iiche 
cifre 

Le marrhme dovrebr^ero es
sere I v>li schiavi del X*P\ la 
somma dl «schiavi energeti-
ci », com»j vitne definita l'uni-
ta di base oquivalente al sc>l-
levamen'o di 1 3 di kg. alia 
altezza di .Vj cm. da parte dl 
uno s'njmento. Un rappfjrto 
americano afferma che nel 
1970 J'umanita potra con-
tare su 170 miliardi dl servl 
meccanici. 43 a testa (per le 
statistiche, e owio, ma nella 
realta con squilibri prevedi 
bill) Dice anche che una gran 
parte di essi sara al servizio 
delle donne. Per inchiodarle 
deftnltivamente al c destine » 
di casalinghe, sia pure e.'et-
tnfiente. o per sollevarle da 
un secolare condizionamento 
at tra verso case, quartiert, civ 
ta attrenati con • schiavi col-
lettivi»? Senza scomodare 
Emmeline Pank burst, questa 
ultima prospettiva e la sola 
che poaaa • fare la fortuna • 
delle donne. invece che degli 
lndustriali. 

ptVfra infuocata? Se Du-
;x>nf se ne va. perche Du
bois non dofrehhe fare 
altrtttanto? E come rii'ere in 
una Parigi disertata dai pa
rigini, con la naaaior parte 
dei teatri chttai. con mi{jliaia 
di negozi dalle taracinetche 
abbaMtate. con Io fauna va-
riopinta m ehtat%ota dri tu-
risti Mtranieri e di provincia? 

Cost, tra il 31 luglio e il 2 
agoito — secondo le statisti
che ufflciali — piu di un mi
lione e ottocentomila parigini 
hanno abbandnmto la capita 
le come obbedendn ad un or-
dine superior*: meglio anco
ra: obbedendn ad una sorta d\ 
ixtmlo generate e dijfu-vo; per-
che ad un online superior* il 
panginn. protestatftru* ;«*r na 
tura, non cirreblie crrtrj>nenfe 
uhhidito K la sera del 2 ago 
sto la polizm annuniidi a, m 
un Jreddo romumruto cJi«» 
I'esodo era cottato duecento 
morti e cinquemila fenti sul 
le strode di r'runcia. Tributo 
L'ccezionale ad una juga al 
trpttanto ecceitonale. 

In efietti. se ngo^to e >l me 
se preferito dai pariyim per 
rtrersarsi sulle sptagge o in 
montagna — nonoilunte git 
sforzt del potere centrale per 
organizznre lo sraglionamento 
delle i nennze — quexVanno la 
juga da I'arigt e stata ancora 
piu numicci'j, piu Jebbrile. 
come se una venlala di jolha 
rollettiva nvessc colto la po 
polazume della capttale. In 

j (re oierni I'artai *i e fatto de-
serta e S. Tropez e patsata 
da ottomila a 150 miln abi-
tantt. 

A diicolpa dei parigini r'e 
piu di un molivo: Ire men di 
incertezza poiitica rtienlita so 
prattutto a Parigi. tre tola 
zioni sul piano nazionale (re
ferendum e due turni c/i ele-
zioni prestdenziali), In pro 
spettiva di una estate poll 
camente calda qualora :u 
fosse d/jvuto ricorrere ad una 
tornata straordtnorut di ele 
zioni legislative, ai ei nnn te-
nuto i partgim in uno stato 
anormale di ten-itone. L'nnno 
prima le vacanze erano stale 
decurtale e brut/ilizz/ite dagU 
% avremmenti di maggio >; 
snrebbe accaduto lo sletso 
quest'anno? Alio /me di giu-
uno la situazione angosctoia 
si era finalmente chiarita. ha 
elezione cii Pompidou alia pre 
vdenza della repubblica scar-
lava deftnltivamente lo speltro 
delle elezioni legislative in pie
na estate. Piu tardi. il go-
verno di « apertura » al cen
tra. annunciava un lungo pe-
rtitdo di stabilita e di * ricon-
ciliazione nazionale >. 

Finalmente, Chaban Del-
mas. nel sun discorso di tn-
vestitura, prometteva solenne-
mente che U franco sarebbe 
stato difeso contro ognt solle-
citazione alia svalutazione. 
Che desuierare di piu? 

Con le rajigie pronte da due 
settimane, alio scadere del 31 
lugho i pariQini si erano al
lora gettati a cuor leggero sui 
trem e le strode di Francia 
mentre i furisti stranieri che 
Vanno scorso avevano diser-
tato la Francia delle barnca-
te tornavano a (eaioni a /ofo-

! yrafare I'Arco di Tnonfo e 
j la Concorde. I giornalt gover 
I natitt erano alle stelle e tito 
I lavano vistosamente: t Sono 

tornati! *. Chi? I (urufi ame-
, rtcani. Era un buon segno, sia 
j per < do'-lart che spendono a 

Parigi sia per li sioni/icato po
litico di questo rttorno in mat-
sa. De Gaulle U aveva imtati 
e allonlanati dalla Francia: 
Pompidou, rassicurante ed 
aperto agli Stati L'ntti h qi«. 
va nuovamente sedotti. 

Insomma, mai estate era 
parsa tanto promeitente al-
I opinion* pubbltca francewe; 
dopo la < grande paura > dei 
'W, la crtsi monetana, la 
sconMta di De Gaulle, il pae-
se ntrovava se stetto e si 
distendeva, convinto dt nan 
aver piu nulla da temert per 
un PIMM numero di mesi o di 
anni. E' in questo clina di 
ritrovata tducta che, otto 
giomi dopo U grande esodo 
— apptna U tempo per una 
prima * tommaria abbroma-
tura — Pompidou ha annun-
ciato la svalulaxione del 

I suoi amici hanno detto-
c Vn colpo da maestro >. La 
stampa eonaerxvtrice st e ral 
legrata per la rapiditd e 
la segretezza dell'operazvme. 
Qualcttno m/lne ha osservato 
che Pompidou, condannando 
att raver so la svalutazione la 
poiitica monetarta del gene 
rale De Gaulle, aveva agito 
esattamente alio stesso modo 
del sua Must re predecessore. 
che era maestro nel cngliere 
di sorpresa amici e nemiri e 
soprattutto ioptnione pubbli 
ca francene. 

Tecnicamente, in effettt, si 
e trattato di un calpn da mae 
stro. Sta contro ehi? In va-
canza da otto gtorni dopo 
una primarera angosciosa. fi
nalmente certi di aver scelto 
in Pompidou Vuomo della sta 
hilitd monetaria e della pro 
\perita economica. milioni di 
francesi si sono sentiti moan-
nnfi e tradtti da ciAui nel 
quale avevano nposto la loro 
fidurvi v die avevano acrrt-
t'lto come il minor** dei mali: 
perche la it'ttlutaztone di Pom
pidou era diretta contro di lo 
ro. contro t loro rtsparmi e il 
loro solar io. contro le loro 
vacanze di questo anno, rosl 
tofferte e quindi doppiamen-
te meritnte 

A furia di cogliere di tor-
presa coi suoi < colpi da mae
stro » /'opinion* puhblica. De 
Gaulle aveva finito per paga 
re caro il gioco: i francesi 
Io arerano puramente e sem 
plicemente liquidato col voto 
del 27 aprile. Cosa acendra 
ora a Pompidou? 

II domani della Francia e 
in questo inl**rro«Htiu«. Pas 
sata I'eujoria delle vacanze 
est ire verra I'autunno. IJI 
gente tornera nelle citta me 
no accaldnte, fara i conti, 
troverd che il bilancio /ami 
liare e peggiorato e tradurra 
in sfiducm tl malumore accu-
mulata nel cor so di questo 
agosto amaregginto dalla s».a 
lufazione. 

Pompidou se lo aspettn 
Que Ao anno — a dxfferenza di 
gimndo era soltanto uno de
gli intimi del generate e tl 
\uo < 'Ian » facera furore 
•;ulle ipiogge di Saint Tropez 
— ha %r?lto per le sue vacan
ze I'austero forte di Bregan-

con, sulla casta — e vero — 
ma lontana, geograficamente e 
spiritualmente daU'atmosfera 
folle delle spiagge alia moda. 
La stgnora Claude Pompidou. 
che in altri termini urn giorna 
le scandalisticQ aveini chia 
mato la « Pompidaur ». ha eV> 
I'uto sac r\ fie are anche essa \e 
sabbie preferite alle necesst 
ta prestdenziali Non ha ameo 
ra comtnetato a sferruzzare 
magltette e calze di lana per » 
bambini po»;en come facevo la 
signora De Gaulle, ma ossmr 
ra strettamente le regale im 
paste dall'ettchetta. 

Attaccato da tutte le parti. 
Pompidou preparn nella quie 
te dt Bregancon la sua « rem 
tree». Ha deciso di contrat-
taerare, di dimostrare che la 
svalutazione era inevitable § 
che la via delta snhazione * 
I'nustertta « .S'lafe au\leri — 
dira at suoi concittadint — § 
il franco tornera ad ewere la 
nutneta forte rtell'Karopa » 
Ma. a parte t ri-rht che com 
pftrXa iempre un apftella alia 
nuxteritA per un popolo obi 
tualo a tnvere nl di vipra dei 
suoi mezzi. come non fare i/ 
confrantn tra la nuova paltti 
ca di economie atl'otsn che 
Chnhnn Delmas sara incari 
cato dt presentare alia Came 
ra in settembre e lo smacca 
to ottimismo di appena qual
che settimana fa. quando all a 
Hailia delle t;acanze il gover 
no disse ai francesi che mat 
la situazione economica era 
stata cosi piena di promesse e 
di speranze? 

In quexte vacanze a ttorprt 
sa milioni di francesi stanno 
farendo il canfranto: e il 
* colpo da maestro » della sva 
lutaztone rischii di trasfor 
marii tra pocht settimane in 
un peiante t boomerang » per 
chi lo ha pensato, organizzalo 
e realizzato. De Gaulle, rial 
suo rifugio di Calombey, dirt 
ge. gli attacchi degli artodnssi 
golltsti contro i nengolltstt del 
la svalutazione e aspetta. Nel 
bicentenarin di Napoleone che 
iara celebrato tolennemente 
domani ad Ajaccin e proprio 
del tutto eicluio che il gene 
rale sogni i suoi potsibtli seen 
to giorni >? 

Augusto Pancaldi 

I cvaui 
* *"• franco. 

In Italia 

si muore 

soprattutto 

«di cuore» 
In aumento tumori e 
vittime della strada 
Pochi decessi par 

• vecchiaia > 

In Italia pochl Indivieul 
rittcono a morira < dl vec
chiaia ». La morta « par t#-
nilita », Infatti, ttando allt 
ultima »la»i»lich*, t quasi 
in fondo aM'alanca cha v*^« 
ancora al prim I aettl , ea
rn* cause di morta, la ma-
lattla dai t i i lama ^Ircolata-
rio cha celpiKone II cuara, 
la coronarla a provocana l«-
tlonl v tKolar l al t l ttama 
narvaM c tn tn le , a c e , I tw-
nwri a la malaHIa dall'ap-
parata rttiHratarto. 

L« d f ra In assaluto (praa-
dande In atama II pariaea 
Btnnalo-aprila dl quasfan-
no) c> dican* C I M In Italia 
•an« nwrta M mlla IS! par-
««n* par malaHIa al slstama 
circalataria.. P mlla 4S1 par 
tumari; IS mlla I M par ms-
laHia alfspparata ratpira-
taria; 9.S4] par malattia al-
I'apearato diearanta; IS mi-
la 174 par altri ttatl morW-
i l ; 7 mlla 144 per causa «la-
lanfa (sciaetira ttradall, sul 
lawaro. amlcitfl, stiicldi, ace.) 
a sala S mila SI7 par sanl-
Mt*. 

La cifr* assaluta camunoua 
non danno un quadra asau-
rianta dad'andamanto *•"!-
tario nal nastra paasa. Fa-
cenda un canfr««it* can to 
stasia parioda *a»l' 
«car»«, si scopra, *<' 
pia, cha sa I* melettf* «*l-
I'aeparata clrcalaSsrl* easwt-
«*rt* la I W M I II prime** 
fra I* caws* eat e*c**sl. **-
s* p*r* tan* etmlnwH* eat 
14,7 par c*«f*. La m*rM par 
malarH* at faaearai* r*ae>-
ramrt* t*«w ancS/a*** *»•»*-
««<«* « sjeati la a**ta ( * U 
per cant*); per meisM%9 ai 
t * * e t * eel S par c***a. ta 
aaaawis* l*«*c* I * mart! per 
hamarl malt«nl e*tta trachea 
• B l O f a m C " ' 9 wJ4W pP#*aappwl 
( + 4 3 ear caa**) • eaflt ta> 
cWarrtl ttraatoli l**J pee 
cans*). 

[ Poesia 
del 

! Vietnam 
I nei secoli 

t.'Antholnote de la pneiu 
itetnamienne f Parigi, PTFR 

j Wto. P n,T0) comprende la 
! voce di S3 poeti del Nord e 
j de) Sad Vietnam dai sec XII! 
I ai nostn Riorni Alcune di que 
I st« poeste v^no s'ate jrla puo 
| blicate da « Lurope » (rfr 1st 
I terature du Vietnam. I%l. r. 
| 3JT7-88; Vietnam en juerre. \V¥ 
• n. 450, e I nn 4"« 34. 473) L-. 

traduztone e stata curata d-i 
[ scntton vie)r.amiti e franees. 
j talvolta daRli s?essi aiton. c«> 
' me ad es Huy Can. I poe'i 
l francesi, che nanno adattate 

il testo onentale nella loro tin 
gua vi hanno impre&so ur. 
chiaro segr.o della loro perv> 
nalita. 

L'mtroduzi.me di Che Lar. 
V:en, che porta la data de. 
1961, spiega la line* della t n 
dizione nazuonale • Quando si 
accen.-_a al canttiere naziooa 
le della nostra poea^. p;u che 
alle pa.-.:co;anta del lingua* 
gio, noi pensiamo * questa 
trnrnagine dell'uomo che eaaa 
contiene *. egli senve E ta>-
lrr.magine viene Juon da ur. 
canto d'amore per U vi*.*, 
spesso « tramutato ui singmoa 
zo », nato lungo secoli di lot 
ta dispera'.a contro I oppres
sione straruera « Se li rrande 
poeia cliSJico Ngijyen Trai fu 
un geruale stratega, — egli 
sbaragho l'esercuo ir.-.nxjze 
dei Mjag forte di 200 Vfj uo 
m^u —, l suoi versi hanno 

I lungamente canuto La beLlez-
i za dei rusceUi. I nHeu: aelia 
I iuna e il colore dei m.̂ r,;: 
| Nguyen 0>ng Tra fu arwh ee>i 

un grande uomo d axior* .. 
1 ma oeLlo stesao tempo eccei 

leva nelia poeata unca. U "Y*-
sidente Ho Chi alinh par^ og 
gi deiia sua ' canauo« ci^ar^ 
come U morrnorto lootano dl 
una toot* ". E To Huu. u can
tor* della Rtvolunone. * anche 
u poeta della tenereaa Se 
abbusmo combaituto. e ptu par 
amor* che per o d » a 

Soto antro quaato conteato, 
si pub oapire U nlenmeoto 
alia tuna, ai mono, all* n-
sale, al fluisu. come lo ecot-
to a pagatn amuumauae, soOe-
renaa di un poposo* (P. Qa-
maxra, tn • Europe*, a. an
al. D. aao>. 
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