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Lo Stato dalle scarpe chiodate 

Sarc 
Considerazioni su una nostra inchiesta 
Una realta difficile da penetrare - II la-
voro della Commissione pirlamentare di 
inchiesta - Dai pastori nomadi ai grattacieli 

Le nuove insidie del capitalismo 

INCHIESTA SULLA FRANCIA SENZA DE GAULLE 

Un discorso concluso e 
coerentp sul problema tlclla 
Sardegna non si esaunsce 
certamente nella verifica 
— che abbiamo fatto in una 
serie di servizi sull'- Uni
ts i — della brntale re-
pressiionp — nrorrentp negli 
anm — da parte dello Stato 
Que=sta verifica e qupsta dp 
nuneia. in rappnrto alia natu-
ra partieolanssima dell'Iso 
la. e prcmessa indiipensibilp 
a qualunquc ultpriorp diipnr-
so, ma non basta Non basta 
e ben lo sanno i membri del-
la Commissione d'mchipsta 
parlamentare chc da qual-
che mese stanno tentando di 
penetrare qucsta difficile, 
spesso sorprendente, com-
patta realta. All'abbandono 
antieo e attuale, occorre or-
mai sostituire una politiea 
diverse ehe implica pero an
che una diversa visione dpi 
problema generalo Fin qui 
la Commissione potra am-
vare, ma oltre ovvianipnle 
no. Ollre dovranno arr ivam 
fonie poljtiiche e sociali ea-
paci di mettere in moto un 
meccanismo che non lemia-
mo di chiamare riformatore 
proprio perche facilmente 
abbiamo constabto che qui 
le nfo.Tne, anche quelle che 
possono apparire marginali, 
hanno una carica rivoluzio-
tiaria ogr(ettiva, entrano ne-
cessanamente in conflitto 
con 1'impianto elassjsta del-
lo Stato, con la linea del 
capitalismo moderno. 

Non esiste qui la possibi
lity di una mediazione mo-
dernizzante ma m sostanza 
conservatrice di una bor-
ghesia « avanzata •; non e'e 
'l'« agrana • nol senso, ad 
esempio, siciliano (e gia 
Gramsci lo nlevo); non e'e 
sti'ato intermedio legato alle 
etrutture (la borghesia di 
• eitta . vive fuori della pro-
duzione, ad margini, nei ser
vizi del terziario). 

Si pensi a qualcuna dolle 
'riforme in via di faticosa 
attuazione o che verranno 
proposte probabilmente dal
la Commissione d'inchiesta 
a eonolusione delia sua m-
dagine: l'equo canone per ll 
fitto del pascolo e la possi
bility (oggi negata parados-
salmente) di apportare mi-
ghorie, e gia una • bomba » 
che opera qui nel senso del
la liberazione di migliaia di 
pastori dal giogo di un ri-
catto che finora ne ha garan-
tito una sostanziale acquie-
scenza che esplodeva solo 
al momento in cui dal silen-
zio per sopravvivere, ll pa-
store diventava bandito, e 
sempre per sopravvivere; la 
coincidenza fra propriety del 
gregge e propriety del pa
scolo creera a sua volta, se 
attuata, una figura nuova, la 
figura di un • farmer • — 
se vogliamo — completamen-
te diversa da quella del pa
s-tore attuale vagante per tut-
to l'anno dalla Barbagia al 
Campidano, in perenne tran-
sumanaa; la creazione nei 
terrenn eomunali o demania-
•li di pascoli collettivi, at-
trezzati, collegabili a Indu
strie di trasformazione del 
prodotto gestiti in coopera
tive, prefigura islituti che 
— in questa realta priva di 
etrutture oapitalistiehe isto-
riche» — assumono netti 
earatteri sooialisti. Lo stesso 
si dica per la riforma agra-
ria, to sfruttamento razio-
nale del territorio. 

Bonifica 
Sarebbe una vera rivolu-

Hone questa: si dice sempre 
che la Sardogna e arida, 
montagnosa e impervia. Ma 
la realta e diversa: la mon-
tagna in Sardegna occupa 
appena il 15 per cento del 
territorio, la pianura poco 
piu del 17 per cento e il 
restante 68 per cento e col-
lina, buona collina pronta 
per una colossale opera di 
bonifica e poi di sfrutta
mento agricolo 

Se oi fosse bisogno di una 
prova di piu della scarsa 
convenienza che ha il gran-
de canitale a sfrutfarp intp 
gralmonte tuttc le riservo 
del paese (prefercudo lnve-
ce lo sviluppo a > isole •. ca-
rattenstico della sua fase 
matura di conccntrazionc 
monopolistica), la Sarde
gna, l'abbandono in cui lo 
Stato capital ist ic 1'ha la-
sciata, darebbe la prova de-
finitiva Franoamente pen-
siamo che solo una lotta de-
cisa, dal basso, potra im-
porre una svolta a quesla li
nea di tendenza delle forze 
dominanti italiane in Sarde
gna. Nulla verra regalato. 

La lotta quindi, su pro-
spettive serie, su obieltivi 
che qui piu clip altrove sono 
facilmente individuabili co
me qualificanti, slrategici 
nel quadro dello scontro di 
classe. 

A citare solo qualche ei-
fra, si \ede faoilmentc quan
t s e quali siano le potcnzia-

lita p^onomiche della Sar
degna II 65 per cento della 
siiperficie deU'Isola p adi-
bito a pascolo; ci sono ol
tre tro milioni di pecore 
He caore sono un mezzo mi-
lionp c pochi I bovini). ciop 
il 3fl per cento dell'inlero 
patnmono ovino na/ionalc 
Qiipslo pecore prnduconn 
una merln di appena 80 f)0 
litn di latlp all'.innn quail 
t'ta ndicola SP .'i ppnva pile 
in alciini pascoli trasfor-
mati — con inve.stimenti 
nel como'psso modcstissimi 
— le stessp p^corc sarde 
produpono fino a 440-500 ll-
tri di latte-annuo. In so
stanza, solo pei quanto ri-
guwda la produzione del 
bestiarne sardo, si potrebbe 
pa=sare dai 50 BO mihardi 
3'H'annn altuali a ben 150-
200 miliardi E non dieia-
mo — rhp il discorso si 
farebbe lunco — di qunlln 
clip prndurrebhe una effi-
cacp riforma aeraiM in una 
zona dove 2S4 mi la pro-
prielan posseggono il 5 per 
cento della terra (meno di 
due ettari ognuno, in me
dia) e 7000 proprietari han
no il 56 per cento. 

Miseria 
In simili condizioni se in 

Sardegna si dice che non 
c'p miseria ma sonrattutto 
arrptratP77i. e oerche risnpt-
to al territorio la ponnia-
zinne p talmente ridotta che 
una mediopvale Cp oe°['io) 
economia di cortilp basta a 
tenere malamente in vita 
questa gente. Ma certamen-
te non e questo un ragiona-
mento economicamente va-
b'do, almeno dal punto di 
vista deU'interesse della col-
Iettivita che perde migliaia 
di miliardi con lo • spre-
co» e il lusso che si per-
mette lasciando ouesta isola 
in simili condizioni. Spre-
eo e lusso che non tocoano 
naturalmente gli speculato-
to privati che calano qui a 
lentari? operazioni da veri 
e propri « magliari •, di ra-
pina: da Rovetli con i suoi 
impianti — i soliti -grat
tacieli nel deserto» — al-
l'Aga Khan con lo stuolo dei 
tirapiedi e il turismo di lus
so della Oosta Smeralda. 

La fiardes?na richiede inve-
stimonti non colossal!, ma 
bene coHoeati; richiede o-
ppre infrasbrutturali indi-
soensabili per riempire una 
fase di transizione e utili 
per frenare 1'esodo — qui 
niii haeieo che altiove, da-
to il vuoto di popolazione 
— di mano d'opera: richie
de la riforma agraria e la 
razionalizzazione del pasco
lo come vera e propria in-
dustria di allcvamento, con 
gresgi insediati, mangimi, 
stal'le. infrastrutture e in-
fine industrie di lavorazio-
ne dpi prodotti a fianco. E' 
in un quadro cosi che deve 
inserirsi un processo di in
dustrial izzaai one articolato, 
impostato con criteii di lun-
gimiranza e legato a obiet-
tivi di larga occupazione Cm 
tal senso p giusta la scelta 
fatta dall'ENI a Ottana per 
uno stabilimento chc occu-
pera 7 mi la unita). colle-
gato alle caratteristiche del
la regione. Ma rosti chiaro 
che I'industria di base in 
Sardegna rimangono la pa-
storizia e l'agricoltura: una 
veri miniera d'oro 

Ha mteres.se pern il capi
talismo italiano, questo Sta
to italiano, hanno interesse 
eerie forze politiche elien-
telari a realizzare questo 
progetto? Non sembra 

A Orgosolo Tunica scuola 
che e'e, dopo quella dell'ob-
bligo, e una scuola profes
s iona l che sforna una ven-
tina di tccnlei all'anno. Ma 
tecnici in cosa? In mecca-
nica: cioe una specializza-
zione che — venendo da 
Orgosolo — non riconosco-
no di fatto come valida in 
alcun posto Chissa quale 
mai deputato avrii ottenuto 
attraverso giochi elipnlelari 
al Ministpro, questa scuola 
bislacca nel papsp dei pa
stori. dell'agricoltura 

Per questa strada la Sar
degna non polra cambiarp 
F, la strada non dnentcra 
un'altra se non saranno le 
lotto di braecianti. pastori 
(coscienti, polilicamente ma-
turi), contadini, operai dol
le miniere dpsolate e prei-
storiche della Montedison, 
lavoratori delle industrie a 
fare valere la loro volonta. 
Senza paura: contro lo Sta
to dalle scarpe chiodate che 
arriva a intervalli n-nniari 
come una peste- contro le 
insidie del capitalismo che 
proinettc attraverso le clien
tele, ma che ha 1'unico sco-
po di ridurre a deserto tut-
ta I'isola Per poi edificarci 
grandi grattacieli, occasioni 
di fruttuosa utihzzazione di 
mano d'opera e di sussuli. 

ner; 
A quindici mesi dalla fine di un « regno » durato undici anni - II diluvio non e'e s tato- La collera del monarca e la seconda gio-
vinezza dei gollisti • Ancora sul clima della « rivoluzione di maggio » - La sortita di Servan Schreiber - La « storia degli altri » 

liliii*^ 

Aldrln mentre raccoglle camplonl dl rocce lunar!. Le prosslrne spedizionl sulla Luna, se I'espa-
i-imento effettuato leri a Roma si confermasse In tutla la sua portata scientifico, potfebbero 
svolgersl In altre condizioni per gll astronaut!: essi, Infat l l , poirebbero ricavare I'ossigeno 
direttamente dai sassi lunari 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, Junlio 

Qiundici mesi fa, dopo )n-
dici anm di regno, Ue Gaul
le se n'era andato come un 
monarca uicollento ed era an 
cora cosi alteramente convin-
to della propria uisostituibili-
la alia testa del Pae.se, clie^li 
luttavia lasciava in mam gol-
liste, da promciterc il caos 
e il diluvio sulla Krancia jlie 
lo aveva abbandonaio. 

II diluvio non c c stato. II 
caos neanche. Sul momento 
1 gollisti hanno sopporuuo 
abbastan/.a bene la loro con 
dizione di orl'ani del genera-
le. Anzi, dopo l'elczione di 
Pompidou all'Eliseo, era par-
so che avessero Lrovato un 
nuovo slancio, una sorta di 
seconda giovmezza e che, tut-
to sommato, il Paese avesse 
reso loro un prezioso servi-
gio liberandoli delimcomodo 
e arcaico personaggio die ll 
aveva dotati di un potere pra-
ticamente sen/.a limit! ma che, 
alia fine della sua camera, 
a\eva risclnato di msabbiar-
li nelle secche delle sue am-
bi/ioni. 

A meta giugno del 11)69 
Pompidou fa il suo ingresso 
all'Eliseo, promette 1'apertura 
nella coniinui.a e sceglie co
me primo ministro Chaban 
Delmas, colui che un feroce 
critico del regime parlamen
tare aveva definito, anni fa, 
« un uomo che ha sempre fret-
ta perche corro dietro a tut-
te le ragazze e a tutti i porta-
fogii ». Bene o male, pero, e 
il dinamismo dopo undici an
ni di staticita all'ombra del 
grande veghardo. 

In agosto. mentre meta del
la Francia si arrostisce al so 
le delle spiagge e l'altra me
ta suda nell'ombra degli uf-
fici, Pompidou svaluta il fran
co e viene salutato come il 
piii abile finanziere di Fran
cia e di Navarra. In settem-
bre il governo vara il «pia
no di risanamento economi-
co ». La t rentree » autunnale, 
che qualcuno aveva profetiz-
zato difficilissima, avviene 
praticamente seir/a difficolta 
e guardando all'Italia, dove 
imperversa Vautunno caldo, la 
maggioranza dei francesi e 
convinta che il peggio sia pas-
sato. 

Tutto insomma sembra nn-
dare nel mighore dei modi ed 
annunciare il migliore dei 
mondi per il gollismo negli 
anni settanta appena comm-
ciati. Pensate: i gollisti sono 
al potere da dodici anm. Mai 
nella storia della Francia mo-
derna un partito e rimasto co
si a lungo in sella. Dopo il 
maggio 1968 il Paese ha rea-
gito con una sterzata a de-
stra e ha dato ai gollisti una 
maggioranza che nessuno pud 
pensare di rovesciare fino al
le legislative del 1973: 300 -le-
putati su un totale di 160! 
Gran parte della vecchia op-
posizione moderato-centnsta 
e confluita nella maggioranza 
governativa. Quanto all'opposi-
zione di sinistra, e diventata 
praticamente inesistente, se si 
eccettua il partito comunista, 
dopo la polvenzzazione della 
i Federazione della sinistra 
democratica e socialista .. 

In breve, la grande crisi 
prodottasi in Francia nel 1958 
con la decolonizzazione, ripor-
tando al potere i gollisti, ha 
avviato quasi inavvertitamen-
te 11 paese verso una sorta 
di bipartitismo che, se non e 
quello sognato dalla borghesia 
francese (conservator! e labu-

Sensazionaie scoperta di uno scienziato italiano 

eno dalle rocce lunari 
L'esperimento effettuato ieri all'Universita di Roma - In cosa consiste il metodo ideato dal prof. Gio
vanni De Maria e dai suoi collaborator! - Affascinanti prospective per la vita degli astronauti sulla Luna 

Ugo Baduel 

Uno scienziato italiano e 
nubcito ad eslrarre ossigcno 
dal franimento di una pietra 
lunaie Questa straordinana 
sco|)eita e sUta compiuta <en 
dal prof Giovanni De Mana 
e dai suoi collaboralon, pio-
fpsoon Leopoldo Mala.spma. 
Giovanni Batducci, dottori 
Marcella Guido e Vmcenzo 
PiacenLe, nella facolta di clil-
mica deiruiuversita dl Roma. 

L'cspeilmcnto — c!ie e sta-
to npieso dalla TV e che sa 
ra Ira.smesso nella rubnca 
« TV 7 » apre la via all'affa 
scinante piospettiva di poter 
utilizzare il mdtenale lun.ire 
per la jM-odu/ione. sulla sles 
sa Luna, dl ossigeno pel la 
icspira/.ione degli astionuuti 
ed anche come pi jpellente 
delle astronavi t̂ o ^esso me 
todo lde.Uo dal pr'.i L)e Maria 
e dalla sua eouric potrebbe 
in futuio conseii'^ire l'e\cn 
tuale estrazione dt tllanio e 
di altil metalli ran dalla Luna 

HI sapeva fmora che nel 
suolo lunare la polvere e le 
pietre n\evano fia 1 loio 
(ninpomnt.i solid: anclic l'os-
siKcno. ma nnn si conosceva 
un metodo per poterio ISO-

lare ed utilizzare in forma 
ga.ssosa L'esperimento del 
prol. De Maria consiste nel 
sottoporre il matenale lima 
re — in questo caso 11 fram 
niento dl un sasso lunare 
raccolto dalicquipaggio del 
l'« Apollo 12» che ha npetuto 
I'impresa storica dl Arm 
strong, Aldrm e Collins — ad 
una lortissima soigente dl ca 
lore di oltre mille gradi ct'n 
tigradi in una macchina nelta 
quale c stato creato 11 vuuto 
splnto simile a quello esisten 
te sulla Luna. In questo mo 
do e stato possibile sviluppa-
re ossigeno llbeio In piccolo 
quanuta. 

Si ealcola che le polverl e le 
pietre lunari contengano ossi
geno in combma/.ione solida al 
40% e che quindi, leorlcamen 
te, da 20 chdogramnii di ma-
feriale lunare si potrebbe 
estrarre ossigeno gassoso su[ 
ficiente per la respiraziono di 
un astionauta durante un'in-
tera giornata Uno scienziato 
ameneano della NASA, ap-
pena saputa la noiizia della 
scoperta italtana ha, espiesso 
compiacimento 

risti. come in InghiHerra. per 
esempio, con la ridu/inne <lei 
comunisti ad un ruolo di fran-
gia) serve tuttavia i dispgni 
della maggioranza che ha or-
mai davanti a so soltanto i 
comunisti come opposizione 
strutturata. 

Con questa maggioranza a 
prova di bomba. con un pote
re quasi assoluto e fortemen-
te centraliz/ato, con una schie 
ra di prcfetti dcvoli al regi
me. i gollisti dovrebbpi'o dun 
que muovoi'M con una sicu-
i'e//a assolula: epfiure mai 
pome in questi ultimi mesi il 
poterp li.i dato I'imprpssione 
di esitare, di perdersi nei 
dettagh, di nnn saper cogliere 
i grandi problem!, e mai co
me in questi mesi la maggio
ranza ha manifestato un ma-
lessere cosi vivo e profondo. 

A quindici mesi di distan-
za dalla partenza di De Gaul
le i notabili del partito si 
riuniscono a Versailles per 
fare il punto della situazio 
ne- e il malessere csplode in 

co Nancy: in un feudo tra-
di/.ionalniPntP conservatore e 
gollista o stata sulficiente la 
presenza di un uomo, disenti
t l e fin die si vuole ma non 
cprto prii'o di idpe e di dina
mismo, per far perdere alia 
maggioranza un seggio e me
ta del suo corpo elettorale. 
E' il centrismo che rif.'i pa-
polmo tra gollisti e comuni
sti traducendo in scgni chia-
rameiite decifrabili lo scon-
Ipnto della Ijorghesia frince 
se IIPI confronti del poterp. 
K do\e puo rodere il centri
smo, se non par/ialmente a 
sinistra, tra i socialdemocra-
tici, ma soprattutto a destra, 
tra la massa moderata assor-
b'ta temporaneamente dal gol
lismo? 

Ora, Nancy pu6 essere, ed 
6 quasi sicuramente, un fe-
nomeno regionale. Ma poicli^ 
il malcontento va al di la 
dell'-Msazia. le rnendicazioni 
operaie, contadme, studente-
sehe, degli artigiani, del enm-
mercianti sono nazionali — 

La pietra lunare dalla quale 6 sf 
dal prof. De Maria per estrarro 

ato tratto 
osslgimo 

frammont) usato 

amare recnminazioni contro 
il governo che ha fatto catti-
vo uso del potere. L'ombra 
del generate torna a pesare, 
come quella shakespeanann di 
Banco, sui destini del golli
smo o, piu che la sua om-
bra, la sua dit'ficile erediba 
di padre della patna, di pa
dre dell'UDIl (I'ultima sigla uf-
ficiale del part,to gollista) e 
di padre della V repubblica, 
una repubblica tagliata sulle 
sue unsure come il cappotto 
ne di foggia militare che gli 
avevamo visto addosso nel suo 
primo esiho irlandese. 

Sembra insomma che que
sto cappotto sia troppo lar
go per i suoi successor!. Ma 
non e questione di dimensio-
ni: forse e questione di idee. 
Non so clii ha detto che « il 
potere non basta, bisogna sa-
pere servirsene ». I neo-golli-
sti danno 1'impressione di 
avere poche e confuse idee 
sulla gestione del potere pur 
occupando interamente la 
stanza dei bottoni. 

Con De Gaulle, almeno, tut-
to era chiaro: era lui 1'ispira-
tore e l'mventore della poli
tiea generale ed i suoi mim-
stri altro non erano che gli 
esecutori piu o meno fedeli 
di quella politiea. Con Pom
pidou naffiora la minaccia del 
biccfahsmo, del contrasto tra 
Capo dello Stato e Capo del 
governo, con tutte le conse-
guenze che un tale contrasto 
pu6 implicare per 1'unita en-
denucamente fragile del par
tito. 

Chaban Delmas go\erna co 
me se il partito non esistes-
se F.vita di consiiltarlo e I 
notabili M seutono taghati 
fuon dalla gestione del pote
re. Del resto. a chi sono <in-
dati i portafogh c!na\e al mo 
mento della forma/ione .lei 
governo? Le fman/.e a discard 
d'Estaing. che e repubblica-
no mdipen.lento, la g'ustizia 
a Pleven, transfuga del par
tito radicalc. gli intenu a Mar 
cellin, altro repubblicano ui-
dipendcnte. gh psten a Schu 
man, e\ democralico cristia 
no, per non parlare dello 
stesso Chaban Delmas che ha 
oambiato nnn poeho bandiore 
prima di fissarsi su quella 
con la croce di Lorena e clip, 
tutto sommato. come Pleven, 
come Schum.iu, non P altro 
che un c.tvallo di ritorno fie! 
parlainentari'mo rlella IV Rp-
pubblica che il gollismo ha 
\olulo cancpilare dalla storia 
di Francia. 

Come se r.̂ n hastassp, ec-

Foto di F. Zorrai 

Nancy pone per la prima 
volta a questa maggioranza 
apparentemente inespugnabi-
le il problema della sua rea-
le solidita interna, della sua 
reale consistenza in rapporto 
al Paese. I gollisti non posso
no ignorare che quella mag
gioranza e equivocamente le 
gittima nel senso che, a parte 
la raffinata menzogna della 
legge maggioritaria, confortata 
da un sapiente taglio delle 
circoscri/ioni elettorah, !e ele-
zioni del 1968 sono state fal-
sate dal china di quel giorni: 
la borghesia francese, ancora 
sotto l'mcubo della « rivolu
zione di maggio*. s'era getta-
ta a destra ravvisando nel 
gollismo la salvazione. 

Ma cosa accadrebbe, due 
anni dopo, in un clima di cri-
tica normalita, se la massa 
delielettorato moderato tro-
vasse — come a Nancy — 
un uomo o un movimento ca-
pace di offrire. assieme alle 
stesse garanzie offerte dal gol
lismo, un maggior dinamismo 
e una maggiore intrapren-
denza? 

Jean Jacques Servan Schrei
ber sapeva quel che faceva 
quando aveva deeiso di p-e-
spntarsi a Nancy contro il ean-
didato gollista locale. K 
ha vinto Servan Schreiber ha 
fatto paura ai gollisti. Clip e 
dire la fragilitn delle basi di 
questo potere piramidalo, di 
questo partito abnorme, di 
ouesta maggioranza che ri-
flettp la realta politiea del 
Paese come puo rifletterla 
uno snepchin deformante. 

A Versailles, chiedendo In 
Inno pprpiitorin a Chaban 
Dplmas di pnrrp dei hmiti al-
1'apprtura. di tpner pnnto de] 
nartito p dplla npppssit^ di 
renderlo direttamente partp-
cipp dolla gestione del potere, 
doinandando la ristruttura-
zione del partilo in organismi 
di ba-^p. quasi sul modello 
dellp CPIIUIP comuniste, i no
tabili hmno manifestato que 
sta paura. questo senso di in-
stafulita che viene oorrente-
mentp definito <t i! ntalpsspre 
de! Etolhsmo s Malessere mul-
tifnrmp. clip non ignora oltre 
ailp cause gia dette, il decli
ne della d ip lomat e del iv'p-
stigio della Francia nel men-
do, o 1'ancora appariscentc in-
certezza dell'economia il cui 
equilibrio rimane. nonostante 
!e pvomp'sp di discard d'E
staing. quello precario p peri-
pnloso dpll'acrobata sul filo te-
sn attraverso il precirizio. 

Ma la sua causa di fondo 

e una: il dubbio che questo 
partito eterogeneo non possa 
resislere aliusura del potere 
senza il ccmento che lo uni-
va, la personalita a iautorita 
del generale. Non a caso, 
scomparso De Gaulle, 6 rico-
nimciaia per il gollismo ail'ela 
del malessere» e nonostante 
gh sl'orzi beatificalori dei I'e-
dehssimi come Debre il n-
cordo del grande assente non 
pud ti'dsfonnarsi in I'ermenlo 
ideale o in motivo idcologico 
unil icante. 

(Jueslu detto, sarebbe sba-
gliato pensare chc la crisi e 
per domain o per dopodoma-
ni.• ad ogni pencolo questo 
partito, chc ha un suo viva-
cissimo istinto di conservazio-
ne, fa corpo e si difende. E 
d'altro canto il potere e pur 
sempre un ottinio surrogato 
dell'ideologia finche non fa 
torto a nessuno. 

Ma qui sta il punto: gesti-
re il potere vuol dire sceglie-
re. L'lmmobilismo di questi 
mesi non puo durare m eter-
no e quando le scelle verran
no — il VI Piano economi-
co, ad esempio, ne nnporra 
un certo numero — vi sa
ranno gh scontcnti, col n-
sclno die i conservatori vada-
no coi conservatori, i mode-
rati coi modcrali e che i gol
listi autentici si rilrovino ri-
dimensionati ad un centinaio 
o poco piu. 

Insomma, per la Francia di 
oggi e soprattutto per quella 
di domain, Finterrogativo piu 
grosso e questo: puo il golh-
smo sopravvivere a De 
Gaulle? 

In un hbro di mdubbio in 
teresse (Jean Chariot — < II 
fenomeno gollista t — ed 
Fayard) un osservatore minii-
zioso della vita politiea fran
cese ha gia dato una sua ri-
sposta positiva. Chariot in ef-
fetti pensa che questo parti
to, ne di quadri ne di mas
sa ma « partito di elettori », 
fondamentalmente interclassi-
sta, che non ha piu la fun-
zione di difendere interessi 
settoriali o ideologici ma di 
esprimere le aspirazioni del
la < maggioranza silenziosa » 
(indipendenza nazionale, sta-
bilita e autorita dello stato, 
beoessere dei francesi), que
sto partito insomma s'e- tal
mente radicato nel paese, ne 
ha talmcntp sconvolto i tra-
dizionali schieramenti politici 
da potere ormai fare a meno 
del suo padre e fondatore. 

Un ragionamento del gene-
re pecca, secondo noi, di a-
strattezza perche non tiene 
conto, tra le altre cose, del 
carattere dei francesi die, se 
per un accidente della loro 
storia grave come la decolo
nizzazione o impressionante 
come la «rivoluzione di mag
gio » si sono trovati a far 
blocco attorno a De Gaulle 
e quindi al gollismo, non per 
questo hanno rinunciato alle 
loro divisioni e suddivisiom 
politiche, che sono poi le di
visioni e le suddivisiom di ca-
tegoria, di casta, di corpo-
razione nelle quali si mam-
festano gh interessi dei vari 
strati della borghesia france
se, I'mdividualismo irriducibi-
le dei francesi. 

Se ii gollismo avesse modi-
ficato questo carattere di fon
do, avrebbe reahzzato la piu 
grande rivoluzione della sto
ria francese contemporanea. 
Ma U gollismo non e un par
tito m-oluzionario, 6 soltanto 
la somma e non la fusione 
di forze conservatrici e mo
derate. Allora 6 assai diffici
le ch'esso possa sopravvivere 
al suo fondatore. Ci6 che e 
vero e die nessuno pu6 pre-
vedere la durata del suo le-
clino poiche 1'UDR gollista, 
in dodici anni di potere, ha 
potuto sohdamenle radicarsi 
in tutti gli mgranaggi ammi-
mstrativi e non si sfascera 
facilmente come si sfasci6 il 
gollista RPF dopo aver ottenu
to alle amministrative dello 
estate del 1961 oltre quattro 
milioni di voti. 

Per ora, ad appena quindici 
mesi dall'entrata di De Gaul
le nella categona dei pensio-
nati, qualcosa si agita all'in-
terno della maggioranza e un 
che di precario, di fluido si 
install.-! nel Paese insinuando 
il dubbio e il timore anche 
nei petti piii corazzati della 
maggioranza. 

Certo, la Francia nnn e sol
tanto il gollismo Ma il Rolh-
si in, lo si vo dia o no, e 
oggi — e lo sara ancora per 
parecchio tempi — la forza 
donunante de] Paese. Di enn-
seguenza cereal.1 di capire do
ve va questo partito, come 
agiscpio in lui 'e diverse for
ze che lo com;)ongono. qua
li trasfnriiiazionl o, come di-
rehbe De Gaulle, quail « mil-
tazioni !• sta subendo, vuol di
re eel-care di e.ipire dove au
di'^ la Francia degli anni set
tanta: questa Fi ancia scostan-
te e affnscinnmo. cosi pronta 
ad irritarci con !e sue atnbi-
zioni di « grandeur» eppnro 
quasi patetica nella sua vo
lonta di non lasciarsi sonv 
niprgero, di non finiro nelU 
t storia degli altri ». 

Augusto Pancaldi 
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