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DIETRO LP SCONTRO 

TRA PRETI E MANCINI 

Chi costruira 
le nuove 

Universita ? 
La questione e dinanzi al CIPE - La linea dei-
l'« efficientismo» - Infrastrutture e parteci-
pazioni statali - Una ipoteca sulle Regioni 

13 mito dell'«efficienza» ave-
va ed ha un gran sacerdote, 
Emilio Colombo. Tenaee per 
natura, egli resiste tuttora; 
nia intanto e stato criticato, 
contestato, s^into in piu occa-
sioni fino all'autocritica. Ac-
canto al suo nome, special-
mente prima del 19 maggio, 
qualcuno amava allineare 
quelli di La Malfa. Pretl e 
Mancini II pnmo e rimasto 
segretario del PRI, mentre 
gli altri due sono tornati al 
governo, uno al Bilancio. l'al-
tro ai Lavorl Pubblici. Uni-
ti dalla dottrina dell'a effi-
cientissimo». i due ministri 
del PSI si sono divisi appena 
dalle formule dei discorsi do-
menicali sono passati ad af-
frontare lo scogho della pri
ma questione concreta, che ri-
guarda la costruzione delle 
nuove sedi universitarie-. Pre-
ti e deciso a sostenere l'af. 
fidamento deirincarico all'IRI 
Mancini difende invece le pre
rogative del suo ministero. II 
fronte dell'« efficienza » si e, 
quindi spezzato. 

Lo scontro e aperto ed e 
difficile formulare previsioni 
circa l'esito definitivo, anche 
se il primo round, che sta 
per concludersi in seno al 
C o m i t a t o interministeria-
le per la programmazione eco
nomics (CIPE). appare in par-
tenza sicuro appannaggio del 
ministro del Bilancio. Un co
mitato di studio costituito 
nell'estate scorsa. quando al 
Bilancio si trovava ad interim 
Colombo, ha infatti gia pre-
parato l'abbozzo di un pro-
getto di legge per l'edilizia 
universitaria che sposa la te-
Bi del trasferimento all'IRI 
della progettazione e della co
struzione dei nuovi atenei. 
Preti sostiene che questa so-
luzione permettera di • proce-
dere piii rapidamente prescin-
dendo dalle pastoie burocra-
tiche che purtroppo caratte-
rizzano I'amministrazione del-
lo Stato B, e cosl fa riecheg-
giare il tema principale del
la linea « efficientistica » a so-
stegno di una scelta che ri-
propone il problema del rln-
novamento deH'amministra-
zione statale ben al di la del
la attuale contesa tra mini-
steri. La questione e grossa. 
Riguarda innanzitutto l'edili
zia universitaria, ma si esten-
de a tutte le grandi infra
strutture — porti, ospedali, 
autostrade, ferrovie metropo-
litane. scuole —, collocando-
si in una cornice di arretra-
tezza e di disordine nella qua
le si riflettono una infinita 
di mail tipici della nostra 
realta nazionale. II piano del
le nuove universita dovrebbe 
comportare la spesa di 400 
miliardl in cinque annl per 
la costruzione di tre, quattro 
0 cinque sedi, tali da ospi-
tare ognuna dai dodici ai ven-
ticinquemila studenti. Secon-
do quanto si e potuto sapere, 
1 tempi che si vorrebbero fis-
sare per legge sono di due 
anni per la progettazione e di 
cinque anni per la co
struzione. 

Confronto 
polemico 

Sono tempi « brevi »? O so
no, al contrario, ancora trop-
po « lunghi »? Su questo ter-
reno assisteremo molto pro-
babilmente a un confronto 
polemico puntiglioso tra le 
burocrazie dei due ministeri 
chiamati in causa. Argomenti 
non ne mancano ne alia te-
si favorevole all'IRI. ne a 
quella che difende i Lavori 
Pubblici. E ' difficile, in real
ta, dare una risposta tecni-
ca. documentata. poiche non 
esistono esperienze vicine in 
fat to di nascita dal nulla di 
Litere citta universitarie. Le 
scadenze previste sulla carta 
di un disegno di legge mini-
stenale, del resto, hanno il 
valore che hanno: nessuno an-
dra in galera se gli ingra-
naggi dell'operazione saranr.o 
piii lenti del previsto e se le 
nuove universita dovranno di 
conseguenza entrare in fun-
zione con qualche anno di ri-
tardo. 

Ecco quindi il primo •no-
do »: occoire dare una rispo
sta piii precisa in fatto di 
sveltimento delle fasi burocra-
tiche, tecniche e costruttive 
dell'operazione. Ma non e il 
•olo. Alle spalle di esso si 
profila nettamente in effetti 
la vera questione politica che I 

fa dello scontro Preti-Manci-
ni soltanto un episodio in 
un'area che c quella della en-
si dello Stato. E' vero infatti 
che la macchina amministra-
tiva italiana e lenta e che 
gli organi statali, cosl come 
sono, ben difficilmente po-
trebbero offrire le necessarie 
garanzje di prontezza e di 
efficienza: lo accentramen-
to delle funzionl, la mancan-
za di aperture verso il con-
trollo democratico e l'assen-
za dell'ente regione disegna-
no in ogni settore un intrec-
cio di questioni che pu6 es-
sere reciso solo dal taglio 
netto di una riforma. 

Ma in questo quadro la ri
sposta che viene data dal-
l'« efficientismo » con l'appal-
to all'IRI e subalterna e mon-
ca, e soprattutto si muove in 
una direzione che contrasta 
con le esigenze di democra-
zia e di autonomia. Lo Stato 
e vecchio; lo si riconosce, ma 
non si propongono obiettivi 
di rinnovamento. La vecchia 
macchina dovrebbe restare in 
piedi cosl com'e. E ad essa 
dovrebbero quindi affiancar-
si organi esterni sottratti al 
controllo pubblico e investiti 
di poteri crescenti. 

Problemi 
di scelta 

Ci6 e inammissibile. Ne 
Colombo, ne Preti possono il-
ludersi di far passare una li
nea che tenta di saltare a 
pie' pari le questioni del chi 
decide e del chi controlla at-
traverso una tardiva denuncia 
strumentale di Ientezze che 
sono anche frutto del modo 
come e stata amministrata e 
distorta la spesa pubblica (Co
lombo ne sa qualcosa). La 
questione e ben presente in 
tutti gli schieramenti politici. 
Nei giorni scorsi, alia Came
ra, un deputato della sinistra 
socialista, Achilli, rilevava giu-
stamente che in questo cam-
po 1'alternativa e tra il rinno
vamento democratico da una 
parte e il « disegno strategico 
generate a. centralistico e tec-
nocratico, daH'altra. 

II tenia del confronto aiu-
ta a ricercare la chiarezza. 
Far sorgere 50 o 60 mila po-
sti-studente non e un fatto 
meramente tecnico, ma com-
porta molteplici problemi di 
scelta che non si sa come po-
trebbero essere affrontati al 
di fuori di un potere pub
blico. Dove saranno costrui-
te le nuove universita? Su 
quali aree? In base a quali 
criteri? L'urbanistica in que
sto caso diventa politica. e 
cercare di dare una risposta 
a quests interrogativi signifi-
ca affrontare in Parlamento. 
come nelle Regioni e negli 
enti locali, anche questioni 
che stanno alia base della 
protesta giovanile. Ci6 sfugge 
alia mitologia dell'efficienza. 

La funzione delle partecipa-
zioni statali nell'opera di co
struzione .deH'ossatura delle 
infrastrutture non deve, d'al-
tra parte, essere sottovaluta-
ta o esclusa. Tutt'altro. A par
te le questioni di efficienza 
aziendale, che sono del tutto 
fuori riiscussione, il proble
ma deve essere posto in mo
do rovesciato: l'intervento del
le aziende pubbliche, cioe. de
ve essere sollecitato, definito 
nei suoi limiti ed inserito in 
un sistema che non miri a 
trasferire poteri da un setto
re sottoposto a controllo pub
blico a un settore incontrol-
lato. ma che si proponga. 
semmai, un processo inverso. 
Attraverso Je sue industrie, 
1'IRI ha il cemento, JI ferro 
e gli element i prefabbricati; 
dal punto di vista tecnico, 
anche per le Universita, pu6 
forse fornire garanzie d: pri
mo ordine. L'essenziale e di 
sciogliere il • nodo * del con
trollo pubblico a tutti i 
livelli. 

Non bisogna dimenticare, 
t ra l'altro, che in una pro-
spettiva molto rawicmata la 
«strategia» di Colombo fa 
gravare sulle Regioni. non an
cora nate, 1'ipoteca di uno 
stato ai fatto pesantemente 
vmcolante. Esse rischiano di 
dover decidere domani sull'as-
setto del territono quando in 
proposito le decisioni piu lm-
portanti sono gia state pre-
se alt rove. 

Candiano Falaschi 

// suo nome in lingua d'oc vuol dire: «folletto che fila come il vento» 

EDITORI RlUNITi 
MANIFESTI DELLA 

GUERRA CIVILE 
IN SPAGNA 

A cura di Rafael Albert! 
e Maria Teresa Leon 

to manifest! a color] in grandezza naturale 
racchiusi in cartella L. 3 500 

I manifest! piu significativi che chiamarono il popolo 
alia lotta per la liberta della Spagna. In essi rivive la 
gloriosa e tragica epopea degli anni trenta, il batte-
•Imo politico della prima oenerazione antifascista. 

ha passato il Rubicone 
L'autoinvestitura romana dell'ex premier francese — C'e odore di bonapartismo — La lenta marcia del « piccolo Cesare » verso il 
potere — « Ne faremo un grande umanista » dicevano i genitori — Sara il presidente del gollismo senza De Gaulle ? — Da coria-

ceo direttore generate della banca Rotschild a negoziatore con il FLN algerino — II popolo francese e avvertito 

MOSCA — I quattro cosmonauti protagonisti della recente impresa spazlale soviefica salutafi dalla folia 
TELEFOTO NOVOSTI ALL'UNITA' 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 22 

Noi circoli gollisti fcdcli al 
generale e gelosi di tutto quel-
lo che pud fargli ombra. lo 
avevano gia cliiamato il < pic
colo Cesare >, non tanto per di-
stinguerlo dal « grande Char
les » quanto per bollarc la sua 
ambizione e la sua sete di po
tere. Per la stessa ragione De 
Gaulle, che nonostante una 
collaborazione ventennale lo 
ha sempre considerato un uo-
mo imprevedibile e misteric-
so, lo aveva battezzato sprez-
zantemente «Bugnaparte». da 
c bugna >, un termine popola-
resco per definire i carbonai, 
quasi tutti originari dell'Au. 
vergne come lui. Georges 
Pompidou. 

La «bomba romana» di 
Pompidou, autonominatosi suc-
cessore del generale Dc Gaul
le alia presidenza della re-
pubblica. ha riacceso in Fran-
cia e altrove la curiosita at-
torno a questo personaggio 
veramente misterioso, rimasto 
dietro le quinte del potere fi
no at 1962 e improvvisamente 
rivelalosi come uno dei piu 
abili e astuti politicanti della 
quinta repubblica. Chi e dun-
que questo Georges Pompi
dou. clx? e riuseito a dare ai 
suoi biografi l'impressione co-
statite di essere stato seelto 
dalla fortuna. di aver salito la 
scala del potere suo malgra-
do, e che tuttavia ha battez
zato la sua villa di Orvilliers 
niente meno che la < Casa 
bianca »? 

Tra gli avi materni e pa-
terni del « dclfino» troviamo 
intenditori di cavalli e di be-
stiame. merciai ambulanti. al
le vatori: tutta gente solida-
mente contadina. affaristica, 
coi piedi piantati per terra co
me lo 6 in genere la gente 
dell'Auvergne. dove appunto 
Georges Pompidou nasce nei 
1911 in uno sperduto villaggio 
montano cliiamato Montbondif. 

In lingua d'oc Pompidou vuol 
dire « folletto che fila come il 
vento >: Georges si sente un 
predestinate. Nei 1929. prima 

MIGLIAIA PER LE STRADE 
A SALUTAREI COSMONAUTI 

L'arrivo all'aeroporto di Vnukovo con una scorta di reattori - L'accogiienza dei massimi dirigenti del governo e del partito 
La festa al Cremlino e la consegna delle decorazioni - Un discorso di Breznev sui compiti della scienza nella societa socialista 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 22 

Solo un enlusiasmo forte e 
genuino poteva indurre de-
cine di migliaia di moscoviti 
a sfidare i 25 gradi sottozero 
per occogliere, secondo il lo-
ro merito, i quattro uomini 
tornati dal cosmo. Si sono 
assiepati all'aeroporto di Vnu
kovo 2. lungo la Pro.tpettiva 
Lenin, e attomo al Cremlino 
innalzando carfelli e fofogra-
fie. sventolando bandierine 
con i rilratti dei beniamini 
sull'itinerario trionjale che 
Gagarin apri otto anni orsono 
e che e ormai conaegnato alia 
tradizione civile di questa 
citta. 

La fantasia della gente era 
rimasta molto colpifa, nei 
giorni scorsi_ dalla spettacola-
re avventura del congiungi-
rtento delle due Soyuz e dal 
passaggbi di Krunov e di EUi-
seiev da una macchina all'al-
tra. Ora. i moscoviti hanno 
avuto dinanzi a se non piii le 
incerte e talora indefinite im-
TTingini felerisire del cosmo. 
ma questi giovani in came ed 
ossa con i loro rclti. cost di-
rersi ma egvalmente compre-
si delta ercezinnalita di que
sto inconiro. 

I quattro <ono sccsi all'una 
precisa. dalla scaletta del-
I'llj'jscin 18 in due cnpp'w di-
stinte: dinanri i romandanti 
Sciatalov e Vohynor. un pis*o 
piu indietro Krunov ed Ely-
seiev. i passeggiatori del tun 
to. 1 primi tre in divna con 
il lungo cappotta grigio-azzur-
ro degli ariatori e sulla testa 
la iipica sciapka di astrakan 
argentato. 

El))seiev era in soprabito 
scuro e colbacco di zibellino. 
Giunti dinanzi alia tribunetta 
dei dirigenti del paese (Brez
nev. Podaorr.ij e Polianski, 
quest'tiltima in sostituzione di 
Kossyahin da qualche tempo 
assente dall'attirita di gover
no). i due comandanlt hanno 
pronuncialo il loro sintelico 
rapporlo sul compimento del
la missione. 

Poi, fiori, abbracci. strette 
di mano. prima con i dirigenti. 
con i familiari e quindi con il 
corpo diplomatico. A questo 
punto e stato suonato Yinno 
nazionale mentre dai bordi 
den'acroporlo una postazione 

di artiglieria sparava ventuno 
salve contro il cielo sereno e 
gelido. Quindi, salutata la rap-
presentanza dei moscoviti, 
mentre la fanfara siionaca A 
zonzo per Mosca. la breve ce-
rimonia all'aeroporto gveva 
termtie e si formava il cor-
teo delle macchine alia volta 
della citta. 

L'auto dei cosmonauti era 
circondata da un gruppo di 
motociclisti in sidecar. Solcato 
per venti chilometri il bianco 
paesaggio della campagna. 
dopo un quarto d'ora il corteo 
e entrato nella Prospettiva 
Lenin dove i marciapiedi era-
no gremiti di folia: era la 
popolazione del rione Gaga
rin a dare il primo saluto_ La 
folia si infittiva via via che 
ci si avvicinava al centro. 
Giunti all'altezza del ponte 
< Kamenng». i cosmonauti 
hanno cambiato auto per co-
prire lultimo chilomelro fino 
al Cremlino su una limousine 
scopcrta. ornata di corone. 

U eomizio ha nruto \uogo 
nella grande sala del Palazzo 
dei congressi. presenfi le rap-
presentanze dello Stato. della 
citta. della scienza. dell'arma-
ta. e naturalmente tutta la 
pattuglia dei cosmonauti Men
tre d segretario del partito di 
Mosca. Griscin apre la mani-

Lanciafo 

negli USA 

un osservatorio 

solare 
CAPO KENNEDY. 22. 

Un oeiscr\aU>r.o so!a.-e. 1 OSO-5. 
e suto laivciato o^gi da Capo 
Kennedy. E de-.t.nato a sluJja 
re le radiszicni solan nei pe 
noio di may;ma attivita e rac-
co?l.ere prcr.ox infornu&cxit 
per gh a.Uronauti che vo!eranr»o 
verso la Luna. 

11 .satellite e .stato Lanaato con 
un razzo Delta tristadjo alle ore 
11.48 (17.48 italiane) in un'or-
bita di 561.2 chilooietn. tale da 
cmsentirfi'.i & studiare il Sole 
oltre le distorsioni prodoUe dal-
l'atnvwfera. 

Le prime lasi della missione 
si .s<mo svolte con la ma^sima 
regolarita. 

festazione, le telecamere in-
dugiano sui volti dei protago
nisti: virile quello di Sciatalov, 
< Vanziano », timido e giovani
le quello di Volynop, direrlilo, 
quasi gioioso, quello di Kru
nov. riservato e contratto quel
lo dell'ingegnere c civile > Ely-
seiev. 

Parla Sciatalov: « Ho atte-
so con impazienza l'arrivo di 
Krunov e di Elyseiev nella 
mia Soyuz 4. Nella sezione in 
cui sarebbe entrata avevo ap-
peso un pezzo di carta in cui 
avevo scrttto: bencenuli.' Le 
ricerche effettuate forniscono 
la conferma pratica della pos-
sibilita dt creare in futuro 
grandi stazioni orbilali >. 

Volynov: «Ho dovuto piu 
volte adottare la direzione ma-
nuale per orientare la nave. 
A'e ho tratto impressioni in-
cancellabili- sono incompara-
bili le sensazioni che si pro-
vano nei sentire la docilita del 
potente velivolo >. 

Krunov: < Uscito nei vuolo, 
ho visto la Terra e U cielo 
stellato dipinto di nero. E' sta
to come affacciarsi alio spor-
tello di un aereo per lanciar-
s'\ col paracadute. Sembrara 
che la Terra fosse vicina >. 

Elijseiev: * Abbiamo aruto 
condizioni darvero confortevo-
li per il lororo e il riposo. 
Ognuno di noi ha avuto. per 
cosi dire, una propria stazio-
ne separata ». 

Tutti e quattro terminano i 
breri discorsi ringraziando 
partito e governo per la fi-
ducia e per avere reso possi-
bde la creazione delle loro 
macchine perfette. e si dicono 
pronti a qualsiasi altra mis
sione. 

Piii a lungo e per prospet-
tare il bilancio tecnico dell'im-
presa e a tilustrarne il signt-
ficato agli effetti del progres-
so scientifico. parla il segreta
rio generale del Comitato cen-
trale del PCUS Breznev. < Tut
ti i popoh della Terra — egli 
ha detto — sono i beneficiari 
dei frutt'x de\\e ricerche spazia-
li. I successi delle Soyuz 4 e 5, 
come pure la recente e rile-
vante spedizione americana 
attomo alia Luna e la sicura 
partenza delle sonde inlerpla-
neiarie Venus 5 e 6 per il loro 
lontano obiettivo. costituisco-
no nuori noteroli pasxi del-
rumanifd sulla via della con-

quista del misterioso mondo 
cosmico *. 

Breznev ha quindi posto in 
diretto rapporto lo sviluppo 
della scienza cosmica con 
quello della scienza in genera
le e quindi con la crescita del 
paese verso piu alti traguardi 
di civilta. 

<ll PCUS e il governo — 
ha detto — confinuano a pre-
stare grande attemione alio 
sviluppo incessante deila 
scienza e della tecnica. all'im-
piego produttito delle piii re-
eenti senperte. elnborazioni c 
invenzioni scientifiche, vale a 
dire alia realizzazione coeren-
te c su vasta scala della ri-
voluzione scicntifico-tecnologi-
ca del nostro paese. 

Attualmente. questo e sen
za dubbio uno dei piii impor
tant'! settori dell'edificazione 
del comunismo, da cui dipen-
de il positiro sviluppo di tutta 
la base tecnico-moteriale del
la societa sorietica >. 

La calorosa manifestazione 
si e conclusa con I'attribuzio-
ne da parte del Capo dello 
Stato Podgormj, dell'Ordine di 
Lenin p di altre decorazioni ai 
cosmonauti 

Enzo Roggi 

II PCI sulle 
torture in 

un campo NATO 
in Grecia 

I compagni Giancarlo Pajet-
ta. Boldnni. Sandri. Corghi e 
I'istillo hanno presentato una 
interrogazione ai ministri degli 
esteri e della difesa «per co-
noscere l'opinione del governo 
circa la deposizione resa alia 
Sottocommissione dei Dintti del-
I'uomo a Strasburgo dal signor 
Marotis. ex ufficiale della ma
nna greca il quale ha dichia-
rato che uno dei centri dove si 
pratica la tortura dei cittadini 
arrestati in Grecia e il campo 
militare speciale d'Aghia Pa-
raskevi. alia periferia di Ale-
ne e circa la risposta fornita 
dal rappresentante del gover 
no greco. interrogato in prono-
sito dalla Sottocommissione. che 
ha precisato come tale campo 
si trovi sotto la responsabilita 
completa ed esclusiva della 
NATO» e «quali passi il go
verno abbia eompiuto o inten-
da compiere dinanzi a questi 
fatti che coinvolgono la respon-
sabilita morale e pohtka del 
nostro paese ». 

L'« Osservatore della domenica» 

sul prolungamento della vita 
; CITTA- DEL VATICAXO. 22 
Z P(r.ch& la vita e il bene supremo, si pud dire che affron-
~ tare qoa.'imq'je oneraziaie per conservarla costittiLsca un 
• obblitro grave di coxr.cr»za ? A questa domanda risponde. 
" sjll'ulumo mimero dcU'Osserralore della Domenica. moos. Fcr-
•» dinando Lambnischini. ncordando quanto si propoAtto so>tj£Tje 
Z la tooiogia moraJe tradiconale e faoendo anche presenti. 
• coar.mque. le prospettive n-io-.e che si sono apcrtc di recente 
Z .ti qixi.<o campo. 
" Srcndendo ad alcune e'cmplificazioru concrete, moris. Lam-
- bru.->-hr»i tratta particolarmente eel do'.ere o meno di sal-
Z vare la vi:a di pro!e nata ppccocemeote, medianie il rlcorso 
- air.ncubatricc: « UobbhaalOTicia di tale ricorso — e<?Ii scn-
Z ve — ro ajlermata quando si prcrede che dctta prole potrd 
2 avere una vita normale. Se si tratta invece di prole anomala, 
Z ad ejtempio monaoloide, non si pu<i interdire, ma neppure 
~ imporre. in nome della cosaenza cristiana. if ricorso all'm-
- cubatrice. che prolunoherebbe una vita di stenti e di saeri-
Z fici. In con'rasto con Vaffermazione alquanlo semplkxstica 
- " essere meglio esistere deformi, che non esistene affatto" 
Z preferiamo affidarci al principio che non si pud fare nulla 
" per abbrcviarc direitamente la vita umana. ma nello stesso 
- temoo si pud omcttcre qualche prestazione eccezionale per 
Z prolungare la vita in condizioni di particolari disagi >. 

di saline a Parigi per fre-
quentarvi la « Scuola normale 
superiore». formatrice dei 
quadri della elite borghese. il 
giovane licealc d'Au\ergne 
vince il primo premio nazio
nale di versione dal greco: 
« Ne faremo un grande uma
nista » dicono in famiglia. Cu-
riosamente il secondo premio 
di quell'anno va a un certo 
Hone Hilieres che molto pri
ma di Pompidou fara carriera 
politica. diventera ministro 
dell'educazione nazionale sot-
to la quarta repubblica e fl-
nira per occupare il posto di 
presidente del Partio radicale 
che fu di Herriot. 

Distaccato 
Curiosamente ancora. l'an-

no successive, il vincitore del
lo stesso premio sara un certo 
Jacque Soustelle, che con 
molto anticipo su Pompidou si 
dara anima e corpo al golli
smo dopo una breve parentesi 
di sinistra e prima di precipi-
tare nella cospirazione neo-
fascista. Di tutti questi per-
sonaggi, che attomo agli anni 
trenta sono soltanto oscuri stu
denti appena ventenni. il me
no dotato per la lotta politica 
sembra essere Pompidou ben-
che suo padre, socialista. lo 
abbia traseinato giovmetto nei 
turbolcnti comizi che avevano 
preceduto la vittoria del « car-
tello delle sinistre >. 

Indolcnte e distaccato. Pom
pidou si laurea nei 1934, non 
prende parte al dramma del-
I'occupazione nazista che di-
lania la Francia. ignora I'ap-
pello da Londra del generale 
De Gaulle e alia liberazione 
si fa trovare a Parigi. mode-
sto professore al liceo Enri
co IV. 

I primi passi della vita po
litica di Pompidou sono in-
certi: un posto oscuro in un 
sottosegretariato senza impor-
tanza presso il ministero del-
l'lnformazione del primo go
verno De Gaulle. Ma Pompi
dou non sj scoraggia. Ha 
abbandonato J'insegnamento 
spinto da una grande ambizio
ne e non ha nessuna intenzio-
ne di morire come semplice 
funzionario di stato. 

Zelante e intelligente. Geor
ges Pompidou non perde occa-
sione per segnalarsi ai vecchi 
compagni della c Scuola nor
male > che prima di lui han
no fatto c a m e r a nella risorta 
repubblica francese. 

Nei 1946 De Gaulle lascia 
bruscamente il potere e si ri-
tira a Colombey les deux Egli-
ses per scrivere le sue memo-
rie. D'accordo con la moglie 
Ivonne. il generale ha gia de
ciso che tutto quello che rica-
vera dalla vendita del libro 
lo verscra alia Fondazione An
ne De Gaulle, I'istituto per 
ragazzi ritardati fondato in 
memoria della figlia mongo-
loide. morta a vent'anni. In 
quel tempo la signora Ivonne 
cerca un tesoriere per la ge-
stione dell'istituto e un amico 
suggerisce. a caso, il nome di 
Pompidou. 

II « professore > 6 chiamato 
a Colombey. Alto, magro. con 
una sua «bellezza tenebro-
s a » . parlatore affascinante. 
I'ompidou ha successo. Oltre 
ad amministrare saggiamente 
i fondi dell'istituto. si rivela 
un prczioso collaboratore nel
la riccrca di documenti. gior-
n.di. schede di cui il generale 
ha bisogno per la stesura del
le memorie. 

E quando. nei 1947. stanco 
della volontaria clausura. De 
Gaulle ntorna alia politica at-
tiva e fonda il Rassemb'.ement 
du peuple francais (sci milio-
ni di voti alle elezioni ammi-
nistrative del '48) Pompidou e 
ormai nei giro del gollismo 
trionfnnte e riceve dal gene
rale 1'incarico di 5tringcre re-
lazioni ad alto li\el!o col mon
do csterno. cioe con tutti quel
li — uomini politici. banchie-
ri. imprcnditori. industriali — 
che nfm fanno parte del m o 
\imcnto golli.sta ma che non 
p.T:s<ino ignorarlo. 

Pompidou ha il genio delle 
rcIa7i'oni umano. Frequentato-
re dei circoli letterari fioriti 
nei dopoguerra sulla n're gau
che. buon conoscitore di pit-
tura e poesia. dmato di una 
memoria non comune e di un 
eccezionale intuito. 1'antico 
professore di lettere uni^ce 
alio qualita dell'umanista quel
le dell'abile negoziatore, del 
portavoce disincantato del neo-
gollismo. 

Con 1'inizio degli anni 50 il 
Rassemblement declina: Pom
pidou, per ordine di De Gaul
le, ne riorganizza le strutture. 
mette a profitto le sue rela-
zioni per trovare fondi. appog-
gi. sostogni d'ogni genere. E 
tutto questo senza mai far 
parte del movimento. dal di 
fuori. quiiidi col rischio di ur-
tarc ad ogni mossa la suscet-
tibilita dei gollisti della pri
ma ora. 

In Francia tutti conoscono I 
SousteJJe. i Malraux. i Debre, 
ma nessuno conosce questo 
Pompidou che 6 ormai una 

sorta di eminenza grigia del 
gollismo. 

Nei 1953 — poiche il pro
cesso di disgregamento del 
partito 6 irreversible — De 
Gaulle pianta tutti in asso e 
ritorna ancora una voita a 
Colombey per riprendere quel 
distacco dalla vita politica at-
tiva elk? tra i gollisti va sotto 
il nome di c traversata del de-
serto ». 

Pompidou ha 42 anni. Quan
to durera la « traversata »? Un 
uomo come lui non puo aspet-
tare, le mani in mano. la ter-
za rinascita del generale che 
un fedelissimo come Chaban 
Delmas. del resto. ritiene del 
tutto improbabite. Bisogna 
trovare un altro impiego. 

L" umanista afTascinante, lo 
amministratore oculato. il po-
liticante disincantato rivela 
negli affari un altro aspetto 
della sua personalita. quello 
del duro, del coriaceo. Trovo 
lavoro da Guy Rotschild. che 
10 nomina direttore generale 
della sua banca. 

Nei 1958, il complotto dei ge-
nerali di Algeri e dei gollisti 
di Parigi fa crollare la quarta 
repubblica e riporta al potere 
il generale De Gaulle. II primo 
giugno la Camera investe De 
Gaulle presidente del consi-
glio. A chi affidare il delicato 
compito di formare il governo. 
di prendere i contatti con le 
personalita piu utili per la 
causa gollista? A Pompidou. 
11 direttore della banca Rot
schild e nominato capo di ga-
binetto di De Gaulle e l'opinio
ne pubblica se ne meraviglia 
ignorando che il generale ha in 
Pompidou un collaboratore fe-
dele e segreto da ormai piu di 
dieci anni. 

Quattro mesi dopo De Gaul
le e plebiscitato presidente del
la Repubblica. Debre. diventa 
primo ministro e Pompidou 
torna alia sua banca. Liquida-
to? 0 semplicemente messo in 
« riscrva > per un rilancio spet-
tacolare? Nei 1960 6 Pompidou 
che. per.qrdine di De, Gaulle, 
avvia le trattative' segrete tra 
il governo francese e il cover-
no provvisorio algerino. -E nei 
1962. dopo un nuovo successo 
elettorale. Debre viene messo 
a riposo per lasciare il posto a 
Pompidou. E' la consacrazione 
pubblica. finalmente. per 1'uo-
mo misterioso che da anni, 
dietro le quinte. svolge un la
voro oscuro ma preziosissimo 
al servizio del generale. Da 
professore di lettere a presi
dente del consiglio: c'e mate
ria per una fiaba dei tempi 
moderni 

11 biogvafo 
Ma Pompidou e tutt'altro 

che un personaggio fiabesco. 
Ecco come lo descrive un suo 
biografo agli inizi di quell'an
no. allorche le voci di una sua 
probabile successione alia ca-
rica di presidente della repub
blica si fanno sempre piu con-
sistenti: «57 anni. mascella 
proconsolare. naso borbonico, 
mani bellissime. sopracciglia 
selvagge e un sorriso diabo-
lico... >. 

AH'apice della gloria, dopo 
sei anni di governo. Pompidou 
resiste alia tempesta della cri-
si di maggio. si getta per la 
prima volta personalmente nei 
conflitto politico, anima la 
campagna elettorale, contribui-
sce alia vittoria del partito 
gollista. La sua statura politi
ca e talmente cresciuta che or
mai sembra fare ombra a 
quella del generale. II 6 lu-
glio. con una calda letter* di 
ber.servito. viene mes^n a ri
poso e sostituito da Come de 
Murville alia testa del gover
no francese. c Mi auguro — 
gli scrive De Gaulle — che rt 
teniate pronto a compters 
qualsiasi missione e ad asm-
mere qualsiasi incarico che la 
nazione potra affidarvi >. 

Liquidato? O mes«o ancora 
una volta nella riserva per un 
nuovo rilancio? 

Una settimana fa a Roma, 
sei mesi dopo la sua liquida-
zione. nei momento in cui la 
Stella del generale sembra de-
clinare e il suo prestigo esau-
rirsi fin nei cuore dei suo fe-
deli&simi. Pompidou annuncla 
di essere il candidato alia suc
cessione di De Gaulle. Ormai 
il c professore > non ha piu bi-
sogno di essere investito- la 
borghesia francese. la destra 
gollista. tutte le forze conser-
vatrici che avevano fatto la 
fortuna della quinta repubblica 
e che si preparano al « goJli-
smo senza De Gaulle ». debbo-
no vedere in Pompidixi il nuo
vo « padre della patria ». 

Andando a Roma, come Ce
sare. Georges Pampidou ha 
tratto il dado ed ha passato il 
Rubicone. Per spingere la 
Francia in quale direz-onc? A 
destra. piii a destra: dalla re 
pubblica allimpcro? C'e odorc 
di bonapartismo nella mossa 
di Pompidou, o — come direb-
be De Gaulle — di * bugna-
partismo ». II popolo francese 
e ane r t i t o . 

Augusto Pancaldi 
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