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II travagiio di un grande pensatore nell'Europa del '600 

II tempo di Pascal 
Perche nell'eta della nascita della scienza moderna, in una 
societa in crisi di trasformazione, egli giunse a circoscrivere i 
compiti della ragione — Un contesto storico che richiedeva dal 
film del regista Roberto Rossellini una lettura piu penetrante 

Chi e George Wallace, candidate alia presidenza degli Stati Uniti 

Quaiulo il 19 giugno 1023 
nasceva a Clermont Blaise 
Pascal, l'Europa intcra era 
nel pieno di una crisi di 
trasfornwione chc neanche 
all'epoca della prematura 
morte del lilosolo (l(i(»2) 
poteva dirsi compiuta. Cri
si economica, innan/i tutto: 
instabilita dei pre/zi, dimi-
nuzionc degli scambi com-
merciali, ristagno demogra-
fico. Ma crisi, anche e so-
prattutto, sociale e politica. 
L'arco cronoloyico della bre
ve esistenza di Blaise s'in-
seriscc, in particolare, in 
quel pcriodo che s'era aper-
to con la tragica fine di En
rico IV per mano del fana-
tico Ravaillac (1610) e che 
doveva chiudersi soltanto 
con la piena ail'ermazione 
deirassolutismo « solare » di 
Luigi XIV. 

Spezzatosi il relativo equi-
librio che faticosamente era 
riuscito a comporre Enrico 
IV (col quale s'era chiuso 
il quarantennio di travagli 
che aveva attraversato la 
Francia con le guerre di re-
ligione), sotto la reggente 
Maria dei Medici, nel 1614, 
si riconvocano gli Stati Ge-
nerali. Sara l'ultima volta 
prima del 1789: il dissidio 
tra nobilta e terzo stato si 
rivela cosi insanabile e gli 
interessi delle due classi co-
si contrastanti tra loro e 
con quello della monarchia, 
che questa non potra piu 
mantenere un atteggiamento 
« moderato ». 

II « nuovo corso » della 
monarchia francese e iniper-
sonato dal cardinale Riche
lieu, che diventa il capo del 
Consiglio del re nell'anno 
successivo a quello della na
scita di Pascal. Linea dura 
con gli ugonotti (che erano 
tuttora una potenza econo
mica e politica oltre che una 
possibile causa di ulterior! 
contrast! religiosi) e lotta 
senza tregua contro lo stra-
potere dell'alta nobilta, da 
un lato; dall'altro, raflorza-
mento del potere della coro
na altraverso la creazione 
degli intendenti. Funzionari, 
questi, che dipendevano di-
rettamente dal Consiglio del 
re e che in ogni provincia 
dovevano tener a bada la 
nobilta di spada e di toga e 
controllare i Parlamenti 
(questi ultimi, in origine 
semplici corti supreme di 
giustizia, avevano infatti ac-
quistato un peso politico 
sempre maggiore). Conteni-
mento e quindi progressivo 
esautoramento della nobilta, 
e insieme opera di "corre-
sponsabilizzazione" e "buro-
cratizzazione" di una parte 
del terzo stato per contene-
re l'altra: questa insomma 
la via seguita da Richelieu. 

II calcolo 
di Richelieu 

II calcolo si rivclo giusto; 
solo che il prezzo pagato 
dalla societa francese fu al
to. Non mancarono le rivol-
te dei contadini e delle po-
polazioni urbane, ncgli an-
ni venti e trenta, contro il 
fiscalismo e lo strapotere 
della burocrazia centrale: a 
Parigi, a Lione, a Tolosa. 
Sono quelle rivolte cui ac-
cenna appena il filmato di 
Rossellini apparso nei gior-
ni scorsi alia televisione. 
Due rivolte anche a Rouen. 
dove appunto il padre di 
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£scc dalla clandcstinita 
vn autore chc. riconosciuto 
in Eiuopa come uno dei 
piu important! del nostro 
sccolo. attende ancora 
in Italia di esscrc scopcrto. 
Gcorqcs Bataille c 
I'crotismo. c I'ccccsso. 
e la trasgrcssionc. chc 
diventa teona politica c 
pr alien nvotuzionana. 

Guaraldi 

Blaise, Etienne, fu inviato 
come intendente dal Consi
glio del re. E poi le due 
Fronde, le due grandi ribel-
lioni faticosamente domate: 
la Fronda dei parlamenti e 
quella degli aristocratici. 
Tale in breve il contenuto 
storicosociale in cui si tro-
vo a vivere Pascal. 

A chi di Pascal conosce 
solo i tormenti fisici c reli
giosi pur ciTicacemenle di-
pinti dal regista italiano, 
sembrcra eccessivo insistere 
su questi dati apparente-
mente "esteriori". Ancora, 
potrebbe risultare a prima 
vista incsplicabile una figu-
ra cosi travagliata di pensa
tore a chi e portato a ripen-
sare alia prima meta del Sei-
cento, all'eta post-copernica-
na, soprattutto come all'epo
ca del razionalismo di Car-
tesio e di Galilei, della na
scita della scienza moderna. 
E scienziato secondo i ca-
noni moderni fu pure Pa
scal, con le sue ricerche sul-
le sezioni coniche, sul vuo-
to, sul peso della massa del-
l'aria, sulPequilibrio dei li-
quidi, sul calcolo delle pro-
babilita. 

Tuttavia tocco proprio a 
Pascal di dover esprimere il 
travagiio di aspre contrad-
dizioni, di dissidi che fin 
dall'inizio si annunciano col 
suo riscoprire la distanza 
tra la razionaliti del mondo 
fisico (conoscibile, sia pure 
limitatamente dalla fragile 
ragione umana), e la razio-
nalita dei principi della teo-
logia, ad esempio, fondati 
sull'autorita; in breve, col 
suo rimetter in dubbio la 
possibility dell'onnipotenza 
della ragione. Dissidi che 
oramai' (come cercheremo 
brevemente di mostrare), 
anche alia luce della piu re-
cente storiografia e difficile 
non considerare, per la lo
ro esasperazione, in contro-
luce con la crisi di alcuni 
intellettuali del terzo stato; 
terzo stato frustrato nel suo 
tentativo di sviluppare una 
sua organica egemonia pog-
giante sulPesercizio e sulla 
applicazione della razionali-
stica nuova scienza e sulla 
ragioncvole convivenza so
ciale propugnata dal nascen-
te giusnaturalismo. 

Cosi, non e un ratto tra-
scurabile, tra l'altro, (e la 
circostanza non e certamen-
te priva di rilievo, anche se 
critici come Lucicn Gold
man!! l'hanno forse troppo 
enfatizzata) che i Saint-Cy-
ran, gli Arnauld, i Le Mai-
tre — i iondatori di quella 
corrente giansenista cui ver
so la fine degli anni trenta 
i Pascal (padre e figli) ade-
rirono — fossero stati can-
didati a posti di responsabi-
lita della burocrazia centra
le; e che ben presto il gian-
senismo fosse passato a pro-
pugnare Timpossibilita per 
il vero cristiano di parteci-
pare alia vita politica e so
ciale. Come non sembra da 
sottovalutare che gli stessi 
giansenisti non mancassero 
di essere in stretti rapporti 
con i dirigenti attivi delPop-
posizione alia nuova politi
ca (come Broussel e Baril-
lon), al punto che Richelieu 
non aveva csitato a far im-
prigionare a Vincennes lo 
stcsso Saint-Cyran. Come 
con gli ugonotti, questa du-
rezza non sarebbe spiegabi-
le, da parte dell'astuto car
dinale, con i soli motivi re
ligiosi. 

Xon 6 che si voglia qui 
ridurre il noto rigorismo. la 
rinuncia al mondo, il tragi-
co, esasperato rapporto con 
un Dio che dispensa arbi-
trariamente la grazia alle 
sue creature — in breve tut-
ta la religiosita giansenisti-
ca. e pa.scaliana in partico
lare — al sostrato "contin-
gente" chc le fa da sfondo. 
E" chiaro comunque che 
quel sostrato va pure tenu-
to presentc, ed e strano che 
Rossellini, cosi puntualc nel-
Jc sue ricostruzioni storiche, 
non 1'ahbia piu compiuta-
mente tratteggiato. Cosi pu
re e singolare come nel fil
mato televisivo la fasc 
"mondana" di Pascal scm-
hri ridotta a un episodio 
quasi accidentale. 

In realta Blaise frequcnto 
gli ambienti libcrtini della 
capitate, cutro in rapporti 
con Miton, Desbarreaux, il 
cavalicrc di Mere. Ed e li, 
chc Pascal va in cerca di 
quella ccrlc.zn chc insegui-
va nclle scienze esattc me-

! diante lo « spirito gcome-
: trico », c che ora persegue 
! anche nei dia'oghi con i li-

bcrtini, con le letturc di 
Epitteto, di Montaigne. Ri-
cerca che e desiderio. scm-
pliccmente, di fclieita: di 
fclieita come realizzazione, 
come reperimento di una 
propria identita, di una sal-
dozza chc la societa non po-

i teva offrire al figlio dell'in-
tendente regio. 

Siamo quindi alia "secon
ds conversione", alia notte 
del 23 novembre 1654, alia 
scojoerta del Dio di Abra-

mo, contrapposto al Dio dei 
lilosofi. Notte tanto divcrsa 
da quell ' l l novembre 1620, 
in cui Cartesio aveva comin-
ciato a intendere il fonda-
mento del suo mirubile in-
ventum: si potrebbe forse 
senza troppo azzardo par-
lare, nel caso di Pascal, di 
un episodio * controriformi-
stico», se lo si considera 
nella sua contrapposizione 
al tentativo della grande sin-
tesi razionale della nuova 
scienza cartesiana. 

Lo « spirito geometrico » 
non gli basta ormai proprio 
piu: accanto alle « ragioni 
della mente » diventa sem
pre piii importante il « cuo-
re », lo « spirito di finezza ». 
La propria « identita » e co
munque ormai definitiva-
mente individuata da Pa
scal, coerentemente al ver-
bo giansenistico, nella « mi-
seria » della condizione uma
na, dell'uomo senza Dio, che 
pud trovare la sua pienezza 
solo nelPumiliante rinuncia 
alia pretesa dell'uso totaliz-
zante della ragione. E' ora
mai il Pascal piu noto, il 
Pascal familiare a chiunque 
abbia scorso un qualsiasi 
manuale di liceo: il Pascal 
che parla dell'iiomo come 
« canna pensante », fragile 
ma grandiose dell'uomo so-
speso tra due abissi: l'infini-
tamente grande e rinfinila-
mente piccolo; il Pascal del
la « scommessa »•, dell'estre-
ma umiliai.ione della ragio
ne umana. 

Una scissione 
radicale 

Se all'epoca della polemi-
ca anti-gesuitica delle Pro-
vinciali spera ancora di 
poter vivere per tentar di 
ricondurre la societa verso 
la Chiesa e la Rivelazione, 
ora, nei frammenti della sua 
Apologia della relifiione cri-
stiana (noti come i Pensie-
ri), lo scetticismo di Pascal, 
lo scetticismo di un intel-
lettuale che ormai non ri-
conosce piii alcuna possibi-
lita di « conciliazione » col 
mondo e con le sue istituzio-
ni, lo porta ad una parados-
sale scissione radicale: alia 
coesistenza deU'adesione e-
steriore alle istituzioni e 
del contemporaneo rifiuto 
di ogni compromesso spiri
t u a l con i poteri costituiti, 
con la < realta di fatto >. 

La scissione investe ogni 
aspctto della condizione u-
mana: corpo e spirito, pas-
sione e ragione, «spirito di 
finezza > e « spirito geome
trico », bene e male, forza 
e giustizia. Termini antago
nistic! e in se veri, entram-
bi, pur nella loro opposizio-
ne; sicche la tragica para-
dossalita della condizione u-
mana sta proprio nella ra
dicale impossibility della 
ricomposizione di questi ter
mini antitetici. 

Cosi ancora e ad esempio 
l'impossibilita riconosciuta 
di un'autentica vita comuni-
taria che si esprime nell'ir-
riducibile opposizione tra 
« amor proprio» (o egoi-
smo) e carita. Di qui anche 
1'accostamento tra Pascal e 
Hobbes fatto da vari studio-
si. Quella guerra di tutti 
contro tutti che e lo stato 
di natura per 1'inglese, di
venta la condizione norma-
le nello stato sociale per 
Pascal: 

Questo e l'liltimo Pascal: 
la radicale scissione tra una 
autcnticita reperita a un 
livcllo csasperatamente su-
pcr-umano e il "realismo" 
disincantato con cui si vol-
ge a osscrvare la realta so
ciale del suo tempo <frasfi-
gurata nell'antropologia del
la * miseria » della condizio
ne umana), non consente 
alcun accoslamento con la 
saggczza sccltica di un Mon
taigne o di uno Charron. 

Non e piii il disincanto 
del dotto: e soltanto il tra-
gico risvolto di una sconfit-
ta storica, 1'affascinante e 
paurosa confessione dcll'im-
potenza della cultura di al-
cune forze sociali chc non 
riescono ancora a diventa-
re « classe » (oppresse co
me sono dall'alto e dal bas
so e divise tra loro). a tro
vare una loro concrcta e 
terrena identita. Non e un 
caso che alia caduta dell'as-
solutismo monarchico, alio 
inizio dclleta dei Lumi, un 
Voltaire, alia fine delle sue 
l.cllcrc filosotlche. sentira il 
bisogno di fare i conti pro
prio con Pascal. Come non 
e un caso che, in epoca piu 
reccntc, forme di pensiero 
per qualche verso awicina-
bili a quelle pascaliane si 
ripresenteranno tra Otto e 
Novccento, soprattutto con 
i cosi dctti "esistenzialisti", 
allorchc nella cultura della 
nuova classe egemone com-
pariranno le prime crepe, i 
primi dubbi e le prime in-
certezzc. 

Alberto Postigliola 

DBSUD 
Cosi lo ha definito il « New York Times » dopo la sconfitta del '68, smascherando la sua strategia della « legalita 
e ordine » - Divenne governatore delPAlabama con lo slogan « segregazione oggi, segregazione domani, segrega-
zione sempre » - Le lotte di massa della genie di colore e la spietata repressione - Dietro alia sfida a Kennedy il 
calcolato proposito di strappare altri voti - II collegamento con la nuova destra e la realta dello Stato di polizia 

A SINISTRA 
— Una mani-
festazlone di 
p r o t e s t ii 
a Denver con
tro l.i candi
dature di Wal
lace alia pre 
sidenza degli 
USA; sul car-
tello c scritto: 
« Wallace co 
me Fuehrer 3 

A DESTRA -
Georqe Wa>-
lace 

Un uomo piccolo, un po' 
pingue. vestito in modo anoni-
mo (ma, col successo, all'an-
tica trasandatezza e subentra-
ta un'eleganza un po' vistosa, 
da gangster arrivato); un vi-
so grassoccio, reso duro dalle 
folte sopracciglia e da una 
espressione risentita e coro-
nato da un'onda alia brillan-
tina; una faccia « gia vista» 
in certi film degli anni tren
ta e quaranta; una oratoria 
« senza ispirazione ». a schema 
fisso, appesantita da calcolate 
violenze alia sintassi e alia cor-
retta pronuncia; un braccio 
perennemente levato al di so-
pra del podio, a stigmatizzare 
e a minacciare: questa l'inv 
magine del governatore del-
l'Alabama, George Wallace, 
quale emerge dalla stampa del 
suo paese. Un uomo. ha scrit
to Time, che non si accorge di 
quel che mangia, non sapreb-
be dire la rnarca del sigaro 
che sta fumando, non sem
bra avere emozioni, non legge. 

II suo nome — che ha fat
to il giro del mondo in ooca-
sione del recentissimo attenta-
to — e apparso per la prima 
volta sulle prime pagine dei 
giornali nel luglio del 48. nel-
le cronache della Convenzione 
democratica di Filadelfia. Piii 
che la nomina di Harry Tru
man. data per scontata. fece 
notizia quell'estate la « rivol-
ta» dei delegati degli Stati 
Uniti del sud, capeggiata da 
vecchi campioni della segrega
zione razziale come i senato-
ri Strom Thurmond, del 
South Carolina, James East
land, del Mississippi, e Ri
chard Russell, della Georgia. 
Wallace, non ancora trenten-
ne, era figura di secondo pia
no, ma ebbe una parte di ri
lievo dapprima nel tentativo 
di eliminare dalla piattaforma 
del partito gli accenni ai di-
ritti elettorali e alia eguaglian-
za dei negri, poi nella teatra-

Giorgio Amendola al convegno del « Mondo » 

L'apporto del PCI alia cultura 
e alia politica della sinistra 

Due esigenze fondamentali: una piu rigorosa analisi delle cause strutturali e cultu
ral del rigurgito fascista e reale conoscenza del capitalismo italiano nella fase attuale 

Si e tenuto, giovedi e vener-
di a Roma, un convegno pro-
mosso dal settimanale // mon
do sul tema: «Politica e cul
tura. i debiti della sinistra». 
II dibattito e stato introdotto 
dalle relazioni dei compagni 
Giorgio Amendola e Carlo Sa-
linari e degli on. La Malfa e 
Compagna. Avrebbe dovuto 
trattarsi di una \erifica delle 
prospettive politico-culturali 
della sinistra (considerata in 
senso lato c cioe in tutte le 
sue component:: comunista, 
socialjsta, laico-borghese. ecc.) 
partendo da un bilancio sto
rico e dalla analisi dell'attuale 
crisi italiana. Ma, nonostante 
lo sforzo di parte comunista, 
non di questo si e trattato. 

Il ienomeno 

fascista 
Ncllf. sua relazione, il com-

pagno Amendola ha anzitutto 
posto le due question: prelimi-
nari comesse col tema in di-
5Ciis-s:one il rapporto fr?. po 
litica e cultura e la defini-
7ione della .< sinistra ». II pri-
mo aspetto e stato visto come 
unr. corrclazione unitaria e ar-
t.co'.ata al tempo stesso. I A 
nozione di « sinistra » non pud 
essere assimilata ad uno 
schieramento parlamentare-
programmatico ma ad un as-
sieme dj forze pohtiche in 
movimento che si contrappo-
ne alia destra e che agisce 
per la modifxa del vecchio 
assetto dividendosi pero nella 
scelta degli obiettivi e dei mez-
zi. Nellambito della sinistra 
si muove come forza preva-
lente la classe operaia orien-
tata verso il socialismo 

Ora, se la sinistra si defini-
sce anzitutto come contrappo
sizione alia destra, il primo 
dovere k la completa cono
scenza della dejstra, per una 
plena cosclenza delU sua pe-

ricolosita. La sorpresa dinan-
zi airattuale rigurgito delle 
destre esprime una sottovalu-
tazione delle tendenze perma-
nenti che agiscono aH'interno 
dell?, societa italiana e la di-
menticanza per l'appogglo che 
il fascismo trovo nel vecchio 
liberalismo e in campo catto-
lico (Amendola precisera. poi. 
nelle sue conclusioni. che la 
pericolosita del fascismo odier-
no e soprattutto data dalla 
possibiLta che esso si con-
giunga con la componente 
conservatrice che ora vuole il 
centrismo). Occorre analizza-
re il fascismo nel suo periodo 
di regime allorche riusci ad 
attrarre il consenso di una 
parte rilevante della cultura 
per capire meglio anche il 
fenomeno attuale di un rigur
gito culturale di destra. Oc
corre individuare le hasi so
ciali del riprodursi del fe
nomeno tascista (fra le altre. 
Amendola h?. indicato il gon-
fiamento di una piccola bor-
ghesia beneslante e neopa-
rassitana « alleata »» dal mira-
colo economic© c dalla media-
zione democristiana). 

Setonda csi^enza i- il supe-
ramento della grave insuffi-
cienz?. del'.'analisi della real
ta italiana. del capitalismo 
italiano d cui occorre coglie 
re il carattere storicimentc 
dcterminato dalla compene-
trazione tr?. capitalismo indu-
striate e finanziario. proprie-
ta agraria e gruppi specu-
lativi nel quadro di un si-
stem?. d: capitalismo monopo-
listico di Stato. Infine, la si
nistra. nelle sue vane e con
trastanti espressioni, deve 
analizzarc le trasformazioni 
intervenute nella societa e il 
posto chc essa ora occupa nel-
l'area europea-capitalistica. Bi-
sogna nfiutare ogni modello 
straniero, nartire dal concreto 
c non da schemi dottrinari. 
ricercarc e confrontarsi per 
porre obiettivi raggiungibili 
dl progresso politico e civile. 

A questo probiematlco invi

to all'autoanalisi dei limiti 
della sinistra. La Malfa ha 
contrapposto le sue consuete 
accuse contro la sinistra ope
raia e contro il PCI, accusa-
ti — come si sa — di aver 
sovrapposto alia realta uno 
schema ideologico arbitrario: 
come se potesse esistere e 
reggere una forza cosi gran
de ov'essa non fosse, al con-
trano di quanto dice il La 
Malfa. ben radicata nelia ana
lisi \era della realta italiana. 

Piu c meno dello stesso tono 
e stato anche il dibattito su-
gli aspetti culturali. Ai nostri 
compagni iVillari, Gruppi. 
Giannantoni) che prospetta-
vano la vitalita dello storici-
smo marxista di Gramsci si 
sono contrapposti il rimpian-
to per una pretesa rottura 
della «continuita culturale 
italiana ;. 1'elogio del mondo 
anglosassone. e. addirittura, 
la nevrotica contestazione del 
diritto del marxismo lenini-
smo ad essere definito un me-
todo di pensiero. 

la contestazione 

extra farlament are 
Pienr contrast© e'e stato an 

che atlomc al tema. cosi attua
le. deile cause e dei caratteri 
della contestazione extrapar-
lamentarc c avventuristica. E' 
stato facile al compagno Amen
dola dimostrnrt come, di 
fronte al fenomeno studen-
tesco del 1968. il primo sfor
zo del PCI fu quello di capir-
ne le cause individuandole 
anzituttc nellr. crisi dell'ege-
monia ideale della borghesia. 
LP. contestazione e stata \-ez-
zeggiata. dai partiti e dai gior
nali borghesi chc avevano ri-
posto in essa la speranza di 
indebolire o sfasciare il PCI, 
cosa che non erano riusciti 
a realizzare con altri mezzi. 
Lo spazio all'irrazionalismo 
piccolo borghese e stato aper-
to proprio da qu«sta incapa-

cita borghese di esprimere 
un'ideologia progressiva. Che 
senso ha, in queste condizioni, 
agognare un « ritorno a Cro-
cc »? Di ben altro ha bisogno 
la societa italiana. con le sue 
contraddizioni antiche e nuo-
ve. E' dalla radicalita della 
crisi che esce l'esigenza di fa
re i conti col PCI per come 
esso e e non per come risulta 
da arbitrari schemi di giudi-
ZiO. Fuori di questo c'e. per la 
« sinistra <> laica. solo la ripe-
tizione dell"errore di cedere 
alle forze conservatrici. 

E7 morto il 

regista 

Sidney Franklin 
SANTA MONICA, 19 

II regista Sidney Franklin. 
uno dei pionieri del cinema 
americano. e morto icri a San 
ta Monica, in California. 

Franklin, che era nato a 
San Francisco il 21 marzo 
1893. aveva esordito dietro la 
macchina da presa nel 1915, 
con il film Babii: affermatosi 
ben presto come regista di si-
euro mestiere. aveva diretto 
alcune tra le piu popolari di
ve di Hollywood, da Mary 
Pickford in The Hoodlum a 
Greta Garbo in Orchidea sel-
vaggia I suoi piu grandi sue-
cessi li ottenne a parti re dal 
1940, con // ponte di Water
loo, Madame Curie, La signo-
ra Miniver (che gli valse il 
premio Oscar), La buona ter
ra e Le bianche scogliere di 
Dover. Gia dal 1939 si era co-
minciato ad occupare anche 
della produzione; ed esclusi-
vamente a questa attivita ha 
dedlcato gli ultimi anni della 
sua vita. 

le secexsione dei sudisti e nel
la convocazione a Birmin
gham, nell'Alabama, di una Di-
xiecrat Convention, con il se-
natore Thurmond come « con
tro candidato». Fu solo un 
episodio, presto dimenticato, 
e il suo protagonista fu resti-
tuito alle cronache locali. 

Nel suo Stato, Wallace ave
va avuto un esordio difficile. 
Suo padre, un agricoltore ro-
vinato dalla crisi e passato al
ia piccola politica, ricordato 
come un uomo « malaticcio e 
collerico », era morto presto, 
e George aveva dovuto lavor-a-
re per pagarsi gli studi: gui-
dava il camion delle immon-
dizie e arrotondava la paga 
con i proventi di occasionali 
incontri di pugilato (per due 
volte vinse il campionato sta-
tale per dilettanti). Fece la 
guerra in aviazione, sui B-29. 
e si congedo, dopo una grave 
forma di meningite, col gra-
do di sergente. Nel frattem-
po aveva sposato Lurleen 
Burns, commessa di un gran
de magazzino, e si era laurea-
to in legge. La nomina ad as-
sistente del procuratore gene-
rale dell'Alabama e, nel '46, 
l'elezione alia Camera statale 
furono i primi gradini della 
sua camera. 

Di ritorno da Filadelfia, e 
dopo aver completato il man
da te fu eletto giudice dello 
Stato. Nel '58, punto alia ca-
rica di governatore, ma non 
ebbe fortuna: il suo avversn-
rio John Patterson, era piii 
razzista di lui e fece man bas-
sa dei voti dei concittadini 
bianchi. Lo sconfitto promise 
a se stesso che nessuno lo 
avrebbe piii battuto su questo 
terreno, e mantenne l'impe-
gno. Nel gennaio del '63, la 
carica fu sua, grazie alio slo
gan: «Segregazione oggi, se
gregazione domani. segregazio
ne sempre ». 

II successo di Wallace coin-
cideva con uno dei momen-
ti piii acuti della lotta per i 
diritti civili. L'America non 
era piii quella di Truman, 
ne quella di Eisenhower. Con 
Martin Luther King e con il 
boicottaggio degli autobus « se-
gregati», sperimentato pro
prio a Montgomery, nell'Ala-
bama, neirinverno del '55-'56, 
la gente di colore aveva im-
boccato la strada della lotta 
di massa, aveva colto i suoi 
primi successi, aveva costretto 
il nuovo presidente, Kennedy, 
a impegnarsi su questo ter-
reno. A partire dalla prima-
vera del '61, i « viaggiatori del
la liberta» calarono al sud 
sempre piii numerosi, conte-
stando ogni forma di segrega
zione. Nel settembre del '62, 
il coraggio di James Meredith 
e l'intervento federate abbatte-
rono la barriera razziale al-
l'Universita del Mississippi. 

L'Alabama restava l'ultima 
roccaforte dei razzisti. Cosi, 
neH'aprile del '63, King scelse 
Birmingham, « la citta piii se-
gregata d'America ». come ter-
reno di una nuova battaglia 
liberatrice. Nel giro di poche 
settimane, la crisi esplose al 
livello nazionale. Immagini di 
negri azzannati da cani-poli-
ziotto. investiti dai getti anti-
incendio. di corpulenti poli-
ziotti seduti su dimostranti 
negre atterrate. di case di ne
gri in fiamme o devastate dal
le bombe campeggiavano sui
te prime pagine dei giornali 
del nord. 

In maggio. il «caso Mere
dith » si ripete allTJniversita 
statale di Tuscaloosa, prota-
gonisti. questa volta, due ra-
gazzi negri. Costretto a im
pegnarsi in prima persona. 
Kennedy volo in Alabama e 
in due discorsi, tenuti alia pre-
senza del governatore. awerti 
che il governo federale era de-
ciso a far rispettare la leg
ge, a costo di far interveni-
re le truppe. L*awertimentr« 
fu ripetuto in una « conversa
zione amichevole» a bordo 
dell'aereo presidenziale. Ma 
Wallace non ne tenne alcun 
conto. Egli si era impegnato 
dinanzi ai suoi elettori « bian
chi » a sbarrare personalmen-
te la soglii dell'LTpiversita ai 
due niggers 

L'll giugno. il presidente e 
milioni di telespettatori segui-
rono sul video il confronto 
tra il caporione razzista e i 
marshals federali. giunti per 
dar lettura della proclamation 
di Kennedy e per garantire 
l'immatricolazione. Wallace sa-
peva. scrisse Theodore Soren-
sen, che il suo era «un ge-
sto vuoto e stupido », e. dopo 
aver letto una sua «contro-
proclamazione », si ritir6 in 
buon ordine. 

II « gesto vuoto e stupido n 
era stato, in realta. attenta-
mente calcolato, nel quadro 
di un disegno ambizioso. che 
si sarebbe rivelato di 11 a po-
co. Con esso, Wallace era riu
scito. da una parte, a impor-
si aU'attcnzione del paese. col-
legando il suo nome a una 
sfida rivolta contro il presi
dente in persona: dall'altra ad 
aUargare 11 fossato tra Ken

nedy e gli elettori « bianchi» 
dei suo Stato e a gettare le 
basi di un blo^co personate 
nel sud. II piccolo demagogo 
dell'Alabama guardava ora al
ia Casa Bianca e con questa 
prospettiva concorse nel '64 
alle « primarie » democratiche. 
Ancora una volta. pero la sor-
te gli fu ostile: la nomina di 
Barry Goldwater un uomo con 
un programma molto simile 
al suo. a candidato repubbli-
cano, svuoto di ogni signifi-
cato i s-̂ oi progetti e lo in-
dusse a ritirarsi. 

Intanto Wallace rischiava di 
perdere anche la carica di go
vernatore. dal momento che la 
legge gli preclude va un secon
do mandate Ma il suo feudo 
gli era piii che mai nscessa-
rio, come tnmpohno di lan-
cio. La soluzione fu presto 
trovata: sua moglie Lurleen 
lo avrebbe sostituito egregia-
mente. « Avremo — egli chia-
ri agli elettori, presentandone 
la candidatura — una signora 
governatore, che lascera le cu
re del governo al marito. Si. 
io sono il marito del gover
natore. Mia moglie se ne sta-
ra a casa, come ha sempre fat
to, e curera i figli e i nipoti. 
se verranno. Io saro il suo 
assistente. E saro io a difen-
dere, come sempre, gli inte
ressi del nostro Stato». Lur
leen Wallace fu la prima don
na a diventare governatore riel-
l'Alabama, ma per peco. Era 
ammalata, gia altera, di un 
male incurabile, che l'avreb-
be uccisa il 7 maggio 1968. 

Ed ecco Wallace alia sua 
grande prova: la battaglia per 
le presidenziali « fino in fon-
do ». ma non piii nelle file de
mocratiche. ma alia testa del 
« Partito indipendente ameri
cano ». un partito tutto suo, 
tagliato su misura. L'iriea era 
nata. forse. dai ricordi della 
Dixiecrat Convention del 1948, 
ma le ambizioni erano piii va-
ste. Si trattava. ora, di usci-
re dal sud per cercare il col
legamento con UIH «nuova 
destra » — le classi medie spa-
ventate dalla contestazione e 
dai sommovimenti sociali. gli 
strati operai meno coscienti 
e peggio pagati. preoccupati 
per il loro awenire e per 
l'afflusso dei negri nei posti 
di lavoro. i nostalgici dei « vec
chi tempi», insofferenti nei 
confronti dei programmi di 
aiuto all'estero e delle altre 
iniziative federali. tutti coloro 
che credono in soluzioni sem-
plicistiche per i complessi pro-
blemi di un paese in crisi — 
e per mobilitarla contro le 
istanze di rinnovamento pre-
senti nei due partiti tradi-
zionali. 

L'impresa nella quale gli era 
compagno l'ex-generale della 
aviazione Curtis Le May. una 
versione militaresca di Splro 
Asnew. aveva alcune chances: 
nel caso di un esito incerto. 
i K grandi elettori » di Walla
ce avrebbero potuto. tra l'al

tro. diventare arb :tri nella scel
ta tr-i Nixon e Humohrsv. II 
risultato fu pero delud^nte: 
nove milioni di voti. oari al 
13 5 n=>r cento del totale 

Ccstretto. come Goldwater 
dopo la sccnfitti del "64. a 
ripiceire sulla vecchia carica. 
il « gnlletto n dell'Alabama tor-
no alia SIM Montgomery. Si 
risDOsd. Rinenso la sua stra
tegia: non piii « terzo partito i>. 
almeno per il momento. ma 
cond:zionamento di quello de-
mocratico. in vista d' una sua 
« rLstrutturazione ». Meno raz-
zismo. niii riforme Toni nil! 
moderati, da fascista « raprlo-
nevo!e 5>. « II cavaliere nero del 
profondo sud — ha scritto 11 
Xcw York T/7'JPS — si nresen-
ta ora come il profeta de: 
problemi sociali. quel miscu-
glio di paure razziali intellet
tuali e fisirhe che eel: riassu-
me nello slogan "Legalita e 
ordine" ». 

Se si vuole avere un'idea 
piii chi-ara dell's ordine n che 
Wallace ha in mente. biso?na 
pero guardare al b:lanc:o del 
suo « regno i> in Alabama. Da 
quando egli e governatore. ha 
scritto il Time, quello Str.to 
si e mosso ben poco dalla sua 
arretratezza storica. II ?iste-
ma fiscale salvaguarda gli in
teressi delle grandi corporazio-
ni. !e cui tasse non possono 
ora essere accresciute se non 
attraverso emendamenti costi-
tuzionali, mentre tartassa i la-
voratori a basso reddito. Tl 
forte aumento delle spese e 
stato reso possibile da una 
massiccia emissione delle ob-
bligazioni e dai contributi del 
governo federale. 

L'Alabama e divenuto « sot-
to alcuni aspetti, uno Stato 
di polizia»: il clima e tale 
che il FBI deve tenere sotto 
costante vigilanza la casa di 
un giudice federate noto co
me liberate. Quanto alia Costi-
tuzione dello Stato. il gover
natore ostenta per essa un di-
sprezzo non minore di quello 
che nutre per l'autorita fede
rate. 
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