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Gli studiosi crisfiani di fronte alia realta del mondo d'oggi 

ANCHE I TEOLOGI 
GUARDANO ALLA STORIA 

. Un processo di revisione delle posizioni della Chiesa iniziato con il Con-
cilio - Cojne si intende coliegare il messaggio crisfiano con « i segni dei 
tempi»- Lo studio del marxismo e le nuove esperienze nel terzo mondo 

II «Colloquio internazio-
nale» organizzato dall'Isti-
luto di studi filosofici del-
l'universita di Roma sul te
nia « La teologia della sto 
ria », con la partccipazione 
di autorcvoli teologi, filoso-
fi, storici e giuristi, ci offre 
l'occasione per sottolineare 
come, da parte di alcuni set-
tori di studiosi cristiani, si 
vada prendendo coscienza 
del superamento di una teo-
logia staccata dalla realta e 
della necessita di una tco
logia che tenda a stabilire 
am nesso tra il messaggio 
oristiano di liberta, intosa 
come liberazione, e la realta 
politico-soeiale. 

II processo di revisione 
delle posizioni della Chiesa 
cattolica di fronte ai piu 
scottanti problemi del mon
do, iniziato con il Concilio 
Vaticano II, ha risvegliato 
in gruppi importanti di cri
stiani la coscienza delle lo-
ro responsabilita storiche 

Si 6 accentuato, cosl, in 
loro l'interesse per quella 
teologia che, a differenza da 
quella tradizionale di carat-
tore metafisico o personali-
stico, rivolge la sua atten-
zione ai problemi vivi della 
realta sociale e politica del 
nostro tempo. E' nata la teo
logia della storia che, in 
quanto si propone di colie
gare il messaggio cristiano 
con i segni dei tempi (co-
munismo, movimenti di li
berazione dal colonialismo e 
dallo sfruttamento, e cc ) , e 
portata a vedere la salvezza 
nello stesso attuarsi della 
giustizia e deH'amore nella 
storia e nolle istiruzioni 
umane. 

Nel clima nuovo di queste 
ricerche, partendo dai pro
blemi e dai conflitti che tra-
vagliano, oggi, i popoli piu 
arretrati e le classi piu sfrut-
tate, 6 sorta anche la teolo
gia della rivoluzione, che 
giustifiea l'azione rivoluzio-
naria quando questa diventa 
l'unico mezzo per rimuovere 
tino stato di cose dominato 
dalla repressione poliziesca, 
dalla dittatura cradele. 

L'America latina e l'espe-
rienza di Camilo Torres, i 
paesi del Terzo mondo come 
le situazioni caratterizzate 
dalla repressione in Spagna 
e in Portogallo e dalle di-
scriminazioni razziali nel 
Sud Africa hanno offerto a 
questi teologi spunti e temi 
stimolanti per ripensare in 
termini nuovi l'insegnamen-
to evangelico. 

Un dato interessante e 
rappresentato dalla presen-
za della metodologia marxi-
sta nelle ricerche e nei sag-
gi di tanti teologi, pubblica-
ti, in questi ultimi anni, da 
numerose ease editrici cat-
toliche europee, americane 
e anche da editrici cattoli-
che italiane. Non 6. poi, sen-
za significato il fatto che 
si a diventato obbligatorio lo 
studio del marxismo, delle 
scuole filosofiche e dei mo
vimenti politici che si ri-
chiamano ad esso nei semi
nar! e nelle university della 
Chiesa cattolica. 

Proprio partendo da que
sti fatti e da queste espe
rienze il teologo spagnolo 
Jose Maria Gonzalez-Ruiz, in 
un suo recente saggio (Dio 
c nella base, Cittadella edi-
trice), parafrasando la fa-
mosa frase di Marx c Finora 
i filosofi si sono soltanto 
preoccupati di interpretare 
il mondo; si tratta, invece, 
di trasformarlo ») ha scrit-
to: « Finora i teologi si sono 
preoccupati soltanto di in
terpretare il cesto salvifico 
di Dio; si tratta, invece, di 
realizzarlo ». 

Astrazione 
e anchilosi 

Di qui 1'importanza di ri-
ncoprire, secondo il teologo 
spagnolo, il carattere keryg-
matico (ossia dinamico, dia-
lettico) del messaggio cri
stiano per elaborare una 
teologia viva capace di par-
lare agli uomini del nostro 
tempo. * La teologia dogma-
tica e giunta a un talc sta-
dio di astrazione e di anchi
losi da non poter avere al 
cun cfficacc influs^o sulle 
menti contemporanee... II 
teologo astratto presenta 
una gerarchia atemporale, 
disincarnata, innocua, faccn-
do in modo che questa appa-
rente neutrality sia abilmen-
te strumentalizzata dalla 
classe dominante >. 

Non mancano le preoccu-
pa?ioni dei tradizinnalisu, i 
quali temono lo sbiicco po^ 
litico di questa teologia im 
pP'-'riala come -%e la Ch:rs.i 
non tt»N<c -.t.ila e non fo^i* 
un gr«i-»su fatto politico, ol-
tre che rc.iguiMi nfl mo 
memo in cm ha dciimto o 
«|efini-.ce la sua posuione 
su fatti concreti cho hanno 
toccalo e loccano la vita ci 
vile dei popoli. 

«L'csigcnza di una teolo
gia politica — scrivc Jurgcn 

Moltmann dcU'universita di 
Tubinga sulla rivista catto
lica IDOC di gennaio — co-
stituisce da qualche tempo 
un nuovo motivo di panico 
per tutti coloro che'eercano 
nella Chiesa soltanto la 
quiete, e nella fede soltanto 
la pace interiore ». 

Sono, infatti, irritati quei 
gruppi economici e politici 
che non possono piu utiliz-
zare, alia maniera del passa-
to, la Chiesa come forza che 
invita solo alia rassegnazio-
ne e sono infastiditi molti 
cattolici tradizionalisti nel 
sentire che perfino il Papa, 
spesso, li esorta alPimpegno 
perche la pace interiore si 
puo avere solo se si e com-
piuto il proprio dovere af-
finche quanti sono sofferen-
ti o oppress! siano liberati. 

Dalla parte 
dei deboli 

« Soltanto chi eleva la sua 
voce a favore degli ebrei, ha 
diritto di intonare i eanti 
gregoriani», diceva con for
za Dietrich Bonhoeffer ri-
volgendosi alia Chiesa nel 
Terzo Reich per denunciare 
i peccati di omissione com-
messi appunto dalla Chiesa 
durante la seconda guerra 
mondiale. 

Secondo Moltmann, i cri
stiani < non hanno alcun di
ritto di parlare di Dio e con 
Dio se non lo fanno nel mez
zo dei conflitti del nostro 
mondo politico». Quel che, 
soprattutto, conta e la te-
stimonianza perche « il mes
saggio e gli atti di Gesu 
hanno un valore per tutti 
gli uomini in quanto egli ha 
preso decisamente partito 
per i deboli, i poveri, i di-
scriminati », ossia per quel-
li che «non contano » per 
dirla con la lettera di Pao
lo VI alia settimana sociale 
di Francia: * II povero di og
gi e in definitiva colui che 
non conta, che non si ascolta 
mai, di cui si dispone senza 
chiedere il suo parere >. 

Sono queste motivazioni e 
riflessioni che hanno fatto 
scegliere a padre Paul Gau-
thier, il noto autore di La 
Chiesa dei poveri, di vivere 
tra i palestittesi per capire 
a fondo il dramma di un po-
polo e la causa per cui que-
sto combatte. 

Lo stesso impegno trovia-
mo nel missionario Jacques 
Dournes, il quale, nel suo 
ultimo libro (La missione: 
testimonianza e liberazione, 

Jaca Book) ci racconta come 
vivendo suH'altipiano viet-
namita tra la popolazione 
Jorai, abbia scoperto che 
« una comunita cristiana 
non e se stessa se non vive 
fino in fondo il dramma del
la realta storico-sociale in 
cui e inserita ». « Per que-
sto — conclude Dournos — 
la promessa del cristiano e 
una promessa di liberazione 
dalle contraddizioni piu pro-
fonde in cui l'uomo si 
trova». 

« Le migliori idee — di
ceva non molto tempo fa in 
una delle sue conferenze sul 
Terzo mondo l'arcivescovo 
di Recife Holder Camara — 
non valgono nulla se non 
si inseriscono nella vita, in 
ogni atteggiamento, in ogni 
opzione, in ogni momento. 
Se non facciamo questo, le 
idee otterranno solo un'ac-
coglienza speculativa, sino-
nimo di omissione, soprat
tutto quando e in gioco la 
dignita di un altro uomo o 
di un altro gruppo ». 

Quosto volto del cristia-
nesimo, che si esprime at-
traverso la testimonianza e 
un pensiero teologico che 
non prescinde dalla storia 
ma, anzi, in essa cerca una 
verifica e il confronto con 
altre culture e movimenti 
validi, non piace, certo, alle 
forze politiche che vorreb-
bero una Chiesa apparente-
mente disincarnata per aver-
la alleata come e accaduto 
piu volte nel passato. 

Non a caso da certi gazzet-
tieri e stato coniato lo slo
gan della « Repubblica con-
ciliare » nel tentativo di ge-
nerare confusione, in una si-
tuazione politica gia tanto 
contaminata da certi partiti 
ormai privi di credibilita. La 
verita e che l'impegno av-
vertito, ogni giomo di piu, 
dai cattolici a compiere una 
scelta di campo, sul piano 
culturale e politico dove 
1'incontro ed il confronto 
con i comunisti e un fatto 
storico del nostro tempo, e 
dettato dalla coscienza di 
non ricadere in un peccato 
di omissione che equivar-
rebbe a una evasione dalla 
realta 

E* in questo contesto che 
la teologia della storia assu
me un senso neirorientare 
in modo nuovo e secondo «i 
segni dei tempt» i cattolici 
conseguehti nel loro operare 
nello Stato, nella societa e 
nella vita stessa della 
Chiesa. 

Alceste Santini 

Una maggioranza scossa da sollecitazioni diverse sotto il ricatto della destra estrema 

II mosafco del gollismo 
La faccia autoritaria del partito h rappresentata da Tomasini, nostalgico del tempo in cui il gollismo «marciava al rombo del cannone» 
II contrasto con il presidente del consiglio, Chaban Delmas, e le diffi colta di Pompidou • Gruppi e tendenze contrapposti • Lo slogan «aper-
tura nella continuity » non trova riscontro nei fatti - Una crisi profonda iniziata con la fine politica di De Gaulle • Lo scontento dilaga in Francia 

Palazzi fatti a incastro 

Sul principio di un gioco a incastro, una ditta americana di costruzioni prefabbricate ha bre-
vettato il sistema che e possibile vedere nella foto (si sta < montando t un garage, a New 
Haven). Colonne in cemento armato tnunife di «braccia » su cui poggiano i pfani dell'ediflcio. 
Si costruisce in meta tempo — dicono i tecnici — e si ottengono risultati brillanti sul piano 
della stabilita e della solidita del palazzo prefabbricato. 

Un asilo-nido proibito ai bimbi nati prima dell'assunzione della madre in fabbrica 

I figli del «rapporto di lavoro» 

Le operaie della fabbrica c Superga • di Triggiano 

L'esempio di due fratellini, 
quello di due anni escluso, quello 
di un anno ammesso. 

La direzione 
ha inventato la clausola 
discriminante come risposta 
alia « domanda ». di servizio sociale. 

Almeno cento lavoratrici 
chiedono invano un posto 
per i figli nel nido 

Dal nostro corrispondente 
TRIGGIANO (Bari). marzo 

« ET nato durante il rappor-
to di lavoro? Vediamo Tat-
to di nascita. fuon le date. 
n:ente in?anni di un giomo 
o di una settimana » S€ dopo 
questa minacciosa premessa 
il bamb.no dunostra con do
cument! alia mano di aver avu-
to la fortuna di aprire gli 
occhi al mondo quando la 
sua mamma aveva gia il con-
tratto di lavoro in tasca. be
ne. il gioco e fatto: avra un 
posto all'asilo nido. In caso 
contrario. si arrangino con gli 
stratagemmi d'uso (sono la 
nonna. la vicina di casa. la 
strada o 11 cortile) sia il bam
bino nato «da aitri rapporti 
di lavoro* (o da disoccupa-
zione mascherata e no), sia 
1'operaia colpevole di troppo 
brevf* « fedelta » alia ditta 

U» legge e la morale azien-
dali hanno inventato anche 
questo tnicco per evadere ia 
legge >ulla matemita. e 1'ul 
t;mo in ordme di tempo, ma 
e'e da scommettere che Tine 
saunbile fantasia dei padro
ni riuscira a raggiungere al
tre vette dcll'assurdo. Qui sia-
mo a Triggiano. nella fabbri
ca a Superga », succursale del-

l'industria torinese che pro
duce scarpe di gomma. Lo 
stabilimento fu • paracaduta-
to» nel 1963 in questo pae?e 
che si trova quasi alia pen-
fena di Ban. un comune pic
colo e poverissimo che allnra 
accolse ia novita con 1'affan 
nosa « corsa al lavoro » tipica 
dei Mezzogiomo quando si 
apre uno spiraglio per l'occu-
pa7ione. 

La grande mdustria torine
se pretese dal comune piccolo 
e poverissimo. in cambio del
la collocazione a Triggiano 
della fabbrica, il suolo e le in-
frastrutture gratis. 

II ricatto cost6 agli abi tan
ti decine e decine di mllioni, 
che essi stanno ancora pagan-
do attraverso le bollette delle 
tasse. Come succede infatti 
in questi casi. il comune non 
aveva fondi per affrontare le 
spese imposte dalla « Super
ga » e fu cast ret to quindi a 
contrarre un mutuo e a pa 
game gli interessi: il debno 
incora oggi non e estinto 
Quanto al suolo gratis, la 
fabbrica torinese I'ebbe, e tan-
to grande da consent! re lo svi-
luppo dell'azienda secondo 1 
piani — successivamente rea-
lizzati — dei dirigenti. 

Soltanto per l'asilo nido 1 
padroni non previdero uno 

sviluppo. Lo costruirono nel 
1963 proprio di fronte alio 
stabilimento. e servi alia «Su-
peiga» per presentarsi con 
un volto moderno - dali'of-
ferta di lavoro al servizio so 
ciale dedicate alia lavoratnee 
madre — in una zona poco 
ab.luata. per secalan coipe 
delle class: dirigenti. all'uno 
e ai! altro Le operaie erano 
circa 400 e i posti per i bam
bini erano 34. Negli anni se-
guenti. Ia pressione delle ma-
dri per ottenere a il posto » al 
n:do fu tale, da spingere la 
azienda ad aumentare il nu-
mero dei piccoli ospiti a 74. 
Si costruirono per questo ai
tri locali? No. si nadattarono 
soltanto le stanze in ongine 
adibite a forestena. La « rispo
sta » padronale alia «doman
da » sociale, una volta sfrutta-
ti gli ultimi metn quadri del 
l'asilo, fu la ineffabile clauso
la di amnussione. appunto, 
queH'obbngo per il bimbo di 
essere nato.. 4al rapporto di 
/nix>ro della madre. 

G M. operaia. ne sa qual-
cosa Ogn: mattina arnva alia 
« Superga » da un comune di-
stante piO di 24 chllometri, 
portando con se 11 figlio piu 
piccolo, di un anno. Un figlio 
privilegiato rispetto agli aitri 
due fratelli, percb.6 la sua da

ta di nascita rientra nel dik
tat della « Superga » Mentre 
Iui imbacuccato se ne va in 
braccio alia mamma, il fratel 
lino di due anni resta a casa-
andategli a spiegare che ha 
shagliato i tempi - peggio 
per lui! 3<ittintende la mora 
le izienclale - perche e ^tato 
messo alia luce da una donna 
che a quel tempo lavorava 
per un'altra ditta 

La « Superga » e una lahbrt 
ca modern 1S5.ma La tecnolo 
gia piu avanzata per la misu-
razione dei tempi viene ngo 
rosamente applicata: capo 
della produzione. ufficio tern 
pi. cronometristi, non man-
ca nulla. Tutta rorganizzazio-
ne per il massimo della pro-
duttivita. costi quel che costi 
alle lavoratrici, funziona Ine-
sorabilmente. II nido. no. fun 
ziona soltanto per pochi. 

Le operate adesso sono 650 
e. nonostante il veto discrimi
natory per 1 loro figli «piu 
vecchi» deU'anziamta azien 
dale, i 74 posti dell'asilo ni
do sono assolutamente insuf 
fictentt. Almeno cento lavora
trici fanno la coda per Iscri-
vere i piccoli. Le altre si divi-
dono spesso a meta, come 
i'operaia G.M.. neU'organizza-
re una sistemazlone per II pd-
mogenito dl due anni a casa, 

e per il secondogenito di un 
anno in fabbrica. Una compli-
cazione in piu nella faticosa 
vita quotidiana. con I'aggiun-
ta della rabbia per una dec!-
sione arbitrana e ingiusta. 

Ci sono padroni che evada 
no I'obbligo degl: as;ll igno-
rando del tutto il prohlema 
e ci sono anche quelli che 
fingono d: affrontarlo per n 
prestigio deH'azienda. per van-
tame Ia modemita in fatto di 
macchinari come di pnncipi. 
Come alia « Superga » Qui il 
padrone raggiunge il culmme 
del paternalismo. -offrendo il 
suo nido solo ai figli delle 
sue dipendenti. natt nel cor-
so del rapporto di lavoro con 
la, sua fabbrica. La prossima 
prevedibile mossa. se arrive 
alle ultime conseguenze questa 
linea di condotta. potrebbe 
anche essere un discrete sug-
genmento aziendale rivolto al
le operaie, perche mettano in 
atto it conlrollo delle nasnte... 

L'esempio di Triggiano ag 
giunge qualcosa alia mfinita 
caslstica di scandal!, a cid che 
non si e fatto o si e fatto 
male o si e fatto in modo de 
littuoso per I bambini. E' una 
altra prova che, per 1 nidi, 
bisogna cambiare strada. 

Italo PaUsciano 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, marzo. 

Forse 6 eccesslvo dire che 
il bonapartismo e un male 
ereditario della borghesia 
francese, ma dal Primo al Se
condo Impero, dalla Terza al
ia Quinta Repubblica, la sto
ria francese e tutta percor-
sa da soprassalti che possia-
mo dire bonapartisti grazie. o 
a causa, del «Grande C6r-
so»: sicche il «piccolo c6r-
so » Tomasini, detto Totb, at-
tuale segretario generale del 
partito dominante, rientra nel
la sintomatica di questo ma
le che si manifesta ogni volta 
che la borghesia francese ha 
paura del domani e mostra al-
lora la pericolosa tendenza a 
sollecitare l'intervento dell'uo-
mo d'ordine, di preferenza gal-
lonato. 

Tomasini, le cui recent! di-
chiarazioni fascisteggiantl han
no messo in subbuglio il pae-
se, non e un militare: ma 
tanto per cominciare viene 
dalla carriera prefettizia. ep-
poi e cbrso e infine e un no
stalgico dei tempi in cui il 
gollismo «marciava al rom
bo del cannone». senza di-
scutere e soprattutto senza 
accettare di essere messo in 
dlscussione. E dio sa dove 
certe nostalgie possono por-
tare. Nominato due mesl fa 
segretario generale del parti
to gollista col compito di rl-
strutturarlo per permettergll 
di superare le difficolta pre-
vedibili e gia avvertibil! do
po la morte del generale. To
masini ha cominciato col son-
dare 1'oplnione dei deputati. 
dei notabili e dei baroni del 
regime ed ha scoperto che a 
tredici anni dalla sua fonda-
zione l'UDR (Unione dei de
mocratic! per la Repubblica) 
o partito gollista era giunto 
all'eta del malessere. dell'in-
sofferenza alle critiche. e vo-
leva avere sul paese pieni po
ter! senza dover ricorrere al
le sottlgliezze riformistiche di 
Chaban Delmas la cui politi
ca, alia fine dei conti, ricor-
dava troppo quella dei gover-
ni della Quarta Repubblica, 
sempre In cerca di compro-
messl con l'opposizione per 
restare a galla. 

Insomma, avevano detto 
baroni e deputati al loro 
nuovo leader, abbiamo si o 
no la maggioranza assoluta 
in Pariamento? Slamo si o 
no al rlparo da ogni crisi? 
Allora perche non possiamo 
permetterci una politica me-
no timida, perche dobbiamo 
scendere a patti con operai 
e studenti quando siamo si-
curi che l'opinione pubblica 
ci approverebbe se li mettes-
simo al passo con alcune 
buone mlsure poliziesche? E 
Tomasini, che non si aspetta-
va che questo incoraggiamen-
to, e montato sul cavallo del-
rautoritarismo dicendo ad al-
ta voce quello che i suoi ami-
ci gli avevano sussurrato al-
I'orecchio, e cioe che i magi-
strati erano dei vigliacchi a 
non condannare piu. severa-
mente i o gauchistes», che la 
televisione era caduta nelle 
man! di pericolosi sovversivi 
e che l'agente di polizia era 
la sola e vera immagine del
la democrazia repubblicana. 

Come e noto, ne b nato 
in Francia un tale sconquas-
so che Tomasini e stato a 
due pass! dalle dimissioni. Ha 
dovuto ritrattare le ingiurie 
alia magistratura ma le sue 
scuse pubbliche non sarebbe-
ro bastate se non fosse in-
tervenuto in suo favore il Pre
sidente della Repubblica a far 
sapere che, con la ritratta-
zione, l'incidente doveva con-
siderarsi chiuso. Ma Tomasi
ni — andato alia testa del 
partito con l'appoggio di 
Pompidou — non aveva sol
tanto attaccato la magistra
tura: indirettamente aveva 
messo sotto accusa il presi
dente del Consiglio Chaban 
Delmas, responsabile della 
o liberalizzazione» dei servi-
zi d'informazione della TV. E 
poiche Chaban Delmas e ri-
masto zitto e ha mghiottito 
il rospo, la chiusura autori
taria deirtncidente ha lascia-
to aperta una ferita tra pre-
sidenza della repubblica e pre-
sidenza del consiglio. tra il 
Iegisiativo e l'esecutivo. se e 
vero che in Francia il gover-
no e Tesecutore della linea 
generate decisa dall'Eliseo e 
il Pariamento non e altro 
che una «camera di registra-
zione ». 

C'e dunque, in seno al gol
lismo, una crisi, sulla quale 
e stato tirato frettolosamen-
te un velo pietoso perche a 
pochi giomi dalle eleziom 
mumcipali il patriottismo di 
partito doveva essere piu for
te dei nsentiment: personah 
Ma in cne direzione pu6 svi-
lupparsi questa crisi il gior-
nc in cui le iaceraziom in 
terne non potranno piu esse 
re ncucite per ordme dellEli 
seo dove, non dimentichiamo 
lo, non siede piu de Gaulle, 
cioe la forza unificante ccl.e 
varie tendenze del partito 
maggiontario? Perche Pompi
dou e indubbiamente un uo
mo d'autorita e forse piu 
scaltro del suo predecessore 
ma non pu6 pretendere di te 
nere unito il partito altornr 
al suo passato di 'etterato o 
di banchiere ne itio.no ad 
una -idea della Francia che 
non e p:u qiiella n^s^ianica 
e universale di de Gaulle. 

In efletti cne cos'e li gol 
usmo'* Iralasc.ando le esne 
rienze dei RPF tRaiseniD'e 
mem du peuple francais) e 
del RS (Repubblicano-socUli). 
tl gollismo attuale, pifl che 
un partito e un «movimen-
tos formatosl nel 1058 non 

attorno ad una ideologia ma 
attorno ad una persona nel 
momento in cui, diventato ine-
vitabile l'abbandono dsll'Alge-
ria, quella persona parve hi 
sola capace di mantenere uni* 
ta la borghesia francese con-
tro la sedizione militare, neo 
fascista e colonialista (cioe la 
estrema destra che non vole-
va nconoscere Tindipentlenza 
dell'Algeria) e contro una pos
sible ripresa unitaria deile 
sinistre che fino a quel mo
mento s'erano lacerate dimo-
strandosi Incapaci dl impor-
re al paese il negoziato con 
la resistenza algerina. 

De Gaulle prende 11 potere 
e nel movimento gollista con-
fluiscono le forze piu diver
se: destra economica, centri-
smo moderato e cattolico, 
frange radical! e socialists 
Casi nasce l'UDR, dalla som-
ma e mai dall'amalgama di 
partiti che prima del 1958 rap-
presentavano interessi e for
ze estremamente diversi co
me il partito degli Indipen-
dent! e Contadini (conserva-
tore). 1 Repubblicano Social! 
(gollisti ortodossi), il MRP 
(cattolici), il Centro democra-
tico (moderati), tutti scom-

parsi dalla carta politica fran
cese. 

De Gaulle Insomma ricsce 
nella grande operazione dl 
far convergere nel gollismo It 
svariate tendenze moderato-
conservatrici della borghesia, 
non senza mordere anche a 
sinistra, e per died anni im* 
pone all'UDR un volto unita-
rlo fino a portare il movi-' 
mento, dopo la terrlbile crlsl 
del maggio 1968, alia schlac-
ciante vittoria elettorale del 
giugno successlvo che, per la 
prima volta, assicura al gol
lismo la maggioranza assolu
ta alia Camera. 

Ma la «rivoluzlone dl mag
gio » aveva fatto veramente 
paura alia borghesia e nel 
1969, allorche il generale le-
ga il proprio avvenire politi
co ad un referendum sulle 
region!, una parte di questa 
borghesia lo abbandona e con-
tribuisce innegabilmente a 
mandarlo in pensione. E' 
quello il primo segno di un 
ridimensionamento del golli
smo nei confrontl del paese 
anche se 1 gollisti, fort! della 
loro maggioranza assoluta, 
non se ne accorgono o fingo
no di non accorgersene. 

Mediazione necessaria 
L'ex minlstro dell'educazlo-

ne nazionale Peyrefitte, gol
lista legittimista, diceva tem
po fa che il gollismo come 
« fenomeno maggioritario » 
avrebbe tenuto ancora per al
meno trent'anni. Al che Ed
gar Faure. membro della mag
gioranza ma non del partito 
gollista. aveva ribattuto iro-
nicamente: «S1. ma per fare 
cosa? t a maggioranza non e 
un fine, e un mezzo». 

Con de Gaulle i gollisti sa-
pevano che quella maggioran
za. assicurando la stabilita del 
potere, serviva a realizzare un 
programma certamente al dl 
sopra dei mezzi della Fran
cia ma tuttavia capace di te-
nere unito il partito. Scom-
parso de Gaulle, finita l'iden-
tificazione automatica e qua
si naturale del capo del par
tito e della guida suprema 
del paese in una sola perso
na, ridimensionata quella «cer-
ta idea della Francia» che il 
generale aveva imposto a tut
ti attraverso se stesso, ecco 
manifestarsi al vertice la ne
cessita di fare qualcosa dl 
nuovo senza rinunciare. alme
no formalmente. aH'eredlta de-
golliana. E' il post-gollismo, 
il pompidolismo, la cosiddet-
ta «apertura nella continuita». 

Pompidou sa che tra pae
se reale e la sua rappresen-
tazione politica alia Camera 
non c'e rapporto di verita. In 
effetti quei 300 deputati gol
listi sono il f rutto della a pau
ra » dl maggio e soprattutto 
della legge maggioritaria di 
due turni. Basti dire che col 
20% dei voti i comunisti han
no 34 seggi alia Camera e 
che i gollisti. con poco piu 
del doppio del voti, ne han
no 300 per capire quale sor
ta di truffa sia la legge mag
gioritaria. 

Occorre dunque un «me
dia tore » tra il potere e il pae
se e Pompidou lo trova in 
Chaban Delmas, sufficiente-
mente gollista per rassicurare 
la « base » e sufficientemente 
riformista per dare una cer-
ta credibilita all'apertura e un 
«volto democratico» al gol
lismo. 

Chaban Delmas, ricevute 
dall'Eliseo l'investitura e le di-
rettive essenziali, apre la mag

gioranza governativa al cen-
tristi, elabora i principl della 
«nuova societa». lancia ai 
sindacati i «contratti di pro-
gresso», cerca di dare un ca
rattere meno settario all'in-
formazione televisiva ma nel
lo stesso tempo non trascura 
di rafforzare l'apparato poli-
ziesco, di varare la legge con
tro i « casseurs ». dl rassicu
rare insomma la borghesia 
che la contestazione, da qual-
slasi parte venga, non passe-
ra e che la Francia vivra nel
la pace sociale gollista. 

E* la politica del bastonn 
e della carota, che non sod-
disfa nessuno. II grande pa-
dronato trova troppo eleva-
to il costo della «carota». 
i sindacati e la classe ope
raia non accettano di rinun
ciare al diritto di sciopero 
in cambio di migliorle salaria-
li subito divorate dall'aumen-
to del costo della vita, alle-
vatori e viticoltori protesta-
no contro le leggi comunita-
rie, i piccoli commercianti 
si sentono strangolati dalla fi-
scalita e dallo sviluppo impe-
tuoso della concentrazione del
la distribuzione, 1'UniversitJi 
zoppica sul cammino della n-
forma mentre Ia contestazio
ne sempre latente sollecita il 
ciclo repressivo. 1 gollisti or
todossi sono scontenti dei ce-
dlmenti di Pompidou sul pia
no europeo e tutti questi sin-
tomi di malessere si rlper-
cuotono all'interno del gran 
corpo dellTJDR dove ogni 
giorno nascono correnti nuo
ve che riflettono 1 vecchi e 
contraddittori interessi di ca
sta o di categoria un tempo 
espressi dai partiti fagocitati 
dal gollismo. 

In breve, nel movimento 
gollista si formano gruppi con
trapposti come «Presenza e 
azlone del gollismo » che rac-
coglie il conservatorismo m-
tegrista, come i «legitimi
st! » o ortodossi che si ri-
tengono i veri eredi del pen
siero degolliano, come i «n-
formisti)) che seguono Cha
ban Delmas, per non parla
re di due o tre tendenze di 
sinistra richiamantisi addlrit-
tura al socialismo. 

Una finta maggioranza 
Tra gli integristi, allora, co-

mincia a farsi sentire Ia no
stalgia deH'autoritarismo. A 
cosa serve insomma disporre 
di una tale maggioranza, di 
un tale potere, se tutti pos
sono contestarlo o criticarlo? 
La destra gollista. come tut-
te le destre di questo mon
do, e abbastanza miope - per 
non vedere che la maggio
ranza e una finzione e non 
riflette in alcun modo una 
maggioranza di opinione nel 
paese. 

Pompidou awerte II perico-
lo della rottura, Che fare? 
Rinunciare alia linea definita 
nel 1969 (apertura nella con-
tinuita) vorrebbe dire scon-
fessarsi davanti a quella par
te della borghesia moderata 
che ha creduto in una evo-
luzione democratica e meno 
autoritaria del gollismo. D'al-
tro canto non creare un con-
trappeso all'azione di Chaban 
Delmas vuol dire scontentare 
una larga frazione conserva-
trice che scivola sempre piu 
a destra alia ncerca di un 
nuovo salvatore e che preme 
per tl recuparo deU'estrema 
destra messa al bando dal ge 
nerale De Gaulle dopo la se
dizione neofascista del 1962. 
Ecco la grossa contraddizio-
ne del gollismo d'oggi e le 
ragioni profonde della sua 
crisi. 

Tomasini non esce dall'om-
bra per caso: e fatto uscire 
dall'ombra per prendere in 
mano il partito e la sua scel
ta e l'indice delle preoccupa 
zioni «di destra* di chi de-
tiene 11 potere supremo To 
masini e l'uomo che deve ga 
rantire i conservatori sul ca 
rattere « forte » del regime, e 
la (accia autoritaria del me 
daglmne gollista L'altra fac 
cia porta l'effigie sorridente 
del « play-boy • Chaban Del
mas. AU'Ellseo il ruolo di con-
ciliatore di queste due facce. 

Ma, come abbiamo detto. 
Pompidou non ha ne l'antlco 

prestigio di padre della pa-
tria, ne 1'autorita di de Gaul
le. E allora, forse, egli ha gia 
previsto lo sbocco della cri
si. Come lo ha gia previsto 
Chaban Delmas quando, re-
centemente. diceva ai giorna-
Iisti che sotto Ia Quinta Re
pubblica una delle caratteri-
stiche di ogni settennato prc-
sidenziale era stata di avere 
avuto sempre due presidenti 
del consiglio. Nel primo set
tennato degolliano Debre e 
Pompidou. Nel secondo set
tennato di Pompidou e co
minciato con Chaban Delmas 
ma rischia, a questo punto, 
di continuare con un altro 
responsabile del Palais Ma-
tignon. 

Questo e un probabile 
sbocco della crisi e, in tal 
caso. Chaban Delmas verrebbe 
quasi certamente sostituito 
da un uomo meno «libera-
Ie». E Pompidou, nel parti
to gollista. non avrebbe che 
rimbarazzo della scelta. Ma 
questa crisi e molto piu pro
fonda e non puo fermarsi 
con un semplice cambio del
la guard ia al Palais Mati-
gnon. Allora questo gigante 
dai piedi d'argilla che e il 
movimento gollista attuale po
trebbe perdere per strada, nei 
prossimi anni (e anche que
sto. in alto, e gia stato pre
visto) qualche gruppo non 
piu disposto a condividerne 
le responsabilita di potere. 
Una epurazione naturale in
somma: ma ci6 che restereb-
be del l'UDR non sarebbe al
tro che una grossa formazio
ne conservatrice, nei limit!"dl 
un partito tradizionale. 

Forse ITJDR in quanto 
• movimento» unificatore di 
tutta la borghesia francese, 
cioe il gollismo nella sua ac-
cezione originaria. ha comin
ciato ad agonizzare con la 
morte del suo fondatore a 
Ispiratore. 

Augusto Pancaldi 
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