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Le origini storiche, economiche e social! dei disastri 

I f lagelli 
della Calabria 

La politica sciagurata condotta nel Sud dalle classi dirigenti esibi-
sce il suo funesto bilancio - E' un mutamento generate che si im-
pone, non solo il risarcimento dei danni e il ripristino delle opere 

Le conscguenze disastrose 
deU'alluvione continuano i-
nesorabilmente a provocare 
nuove frane e nuovi crolli. 
Piu di ventimila cittadini 
senza tetto. Montagne che si 
spaccano. Popolazioni intere 
sono costrette a fuggire dai 
loro comuni: oggi e toccato 
ai bambini, a lie donne, ai 
vecchi — cosl e costituita la 
popolazione rimasta nella 
collina e nella montagna del-
la Calabria — di Cardinale 
e di Centrache, come nei 
giorni scorsi era avvenuto 
per tanti altri comuni a 
Roccaforte, a San Luca, a 
Nardodipace. E' una realta 
inimmaginabile quella delle 
dorsali joniche, dell'Aspro-
monte e delle serre, le zo
ne piu violentemente colpi-
te: una tragedia vera, che 
porta il segno di antiche ca
lamity ed insieme di una re-
cente funesta politica. 

Le cause 
strutturali 

Dopo quella del 1951 e del 
1953, questa terza alluvione, 
abbattutasi sulla Calabria a 
cavallo tra il vecchio ed il 
nuovo anno, appare, per i 
danni e le rovine sino ad 
ora accertate, la piu grave 
di tutte. Dal nubifragio di 
questi giorni riemerge lo 
« sfasciume » sempre piu e-
steso e profondo del terri-
torio calabrese. E viene al
ia luce sinistramente il 
dramma degli uomini, la ro-
vina delle case, la lacera-
zione di ogni tessuto econo-
mico e sociale. 

E' vero: e piovuto in 24 
ore quanto normalmente pio-
ve in un anno. Ma nessuno 
si spiega piu con il dato piu-
viometrico la catastrofe. Tut-
ti capiscono (e lo ha scritto 
con falsa coscienza il "Cor-
riere della Sera") che que
sti ricorrenti awenimenti 
catastrofici, hanno ben poco 
di «naturale». Gli agenti 
che li provocano sono agen
ti storici, economici e so-
ciali. Le tempeste, che pe-
riodicamente si abbattono 
sulla Calabria, sono il pro-
dotto del vento seminato dal-
l'espansione monopolistica e 
dall'amara condizione riser-
vata alia Calabria ed alle 
altre regioni meridionali. So
no qui le cause strutturali 
del disastro ed e qui il fal-
limento del vecchio tipo di 
sviluppo e della politica del 
governo nel Sud. Ed allora 
dalla alluvione emergono le 
responsabilita pesanti e pre
cise del governo, della Cas-
sa del Mezzogiorno, dei grup-
pi dominant! del capital!-
smo privato e pubblico, del
la giungla della rendita, del 
parassitismo, del consumi-
smo « opulento »: dei « cen-
tri motori», insomma, che 
hanno alimentato e sostenu-
to 1'assurdo e distorto svi
luppo del nostro paese. 

Ancora una volta la Ca
labria e come la cartina di 
tornasole della sciagurata 
politica sino ad oggi segui-
ta. E' un c test » tristemen-
te esemplare: per l'emigra-
zione, la disoccupazione, la 
rapina delle risorse umane 
e materiali, la crisi dell'agri-
coltura, la mancata indu-
strializzazione. La vicenda 
della « Legge speciale > e 
un momento estremamente 
significativo della politica 
condotta negli anni recenti 
in Calabria. Questa legge 
< speciale >, emanata in se-
guito ai lutti ed alle rovine 
delle alluvioni degli anni 
*50, doveva servire a realiz-
zare un < piano organico di 
opere per la difesa del suo-
lo». La spesa realizzata e 
programmata per oltre 600 
miliardi di lire si e disper-
la e si disperde, al contra-
rio, in mille rivoli: k anda-
ta a parrocchie, a case pa-
dronali, a lungomari, a cen
to altre cose (anche ad opc-
razioni scandalose e truffal-
dine) secondo un sistema 
vergognoso di clientele e di 
•ottogoverno, ma solo in 
parte e malamente e anda-
ta a realizzare opere idro-
geologiche, di forestazione, 
idraulico-agrarie in collina 
• in montagna. 

Chi pud dubitare che di 
questo criminoso sperpcro di 
denaro pubblico, prelevato 
con l'addizionalc del 5% (di 
cui, poi, in larga misura si 
e illecitamente appropriato 
lo Stato) dai contribuenti 
italiani, non debbano ren-
dere conto il governo, la 
Cassa del Mezzogiorno, i 
gruppi di potcre Iocali del
la DC, i ceti possidenti, ai 
lavoratori, ai contadini, a 
tutta la societa calabrese, 
che in questi giorni pagano 
sulla loro pelle con centi-
naia di miliardi di danni e 
con un carico inaudito di 
soflferenze? 

La verita 6 che, a 17 an
ni di applicazione della 
< legge speciale >, le cause 
del disscsto del suolo, del-
1'instabilita del tcrritorio, 
deU'incombcnza dei pericoli 
Mile popolazioni e su quel 

poco di economia, con tan-
to sudore creata, lungi dai-
l'essere eliminate, si sono 
aggravate. Questo e il risul-
tato del modo in cui ha ope-
rato la < legge speciale»; 
ma e, soprattutto, il risul-
tato della politica di spopo-
lamento e di emigrazione, 
di abbandono delle campa-
gne, di svuotamento e de-
gradazione della collina e 
della montagna. E cio e av
venuto non per l'opera del 
diavolo o di una maledizio-
ne di Dio, e neppure per la 
« fatale poverta » di questo 
territorio, ma e avvenuto 
in funzione della concentra-
zione e della congestione del-
l'espansione monopolistica, 
in funzione di una < civil-
ta» che sforna automobili 
e frigoriferi e non riesce a 
mettere a punto macchine 
tecnologicamente valide per 
la sistemazione del suolo; 
che costruisce autostrade al 
costo di 3 miliardi a chilo-
metro e non riesce a realiz
zare opere per eliminare le 
frane e arginare i fiumi. 

II fatto che deve essere 
chiaro per tutti — e gli av-
venimenti di questi giorni 
ne sono la tragica confer-
ma — e che una politica di 
difesa del suolo non e com-
patibile con la politica che 
fino ad oggi e stata fatta nel 
Mezzogiorno, ed e in radica-
le contraddizione con il tipo 
di sviluppo, con la natura 
dell'intervento straordinario, 
con il processo di accumu-
lazione, di investimenti e 
di consumi che caratterizza-
no l'attuale meccanismo e-
conomico. 

Per questo la catastrofe 
della Calabria e della Sici-
lia reclama non solo risarci
mento di danni e ripristino 
di opere, ma reclama un 
profondo mutamento politi
co generale. 

Un processo 
nuovo 

La vita e l'esp'erienza in 
Calabria ci dicono che la 
stessa soprawivenza fisica 
delle popolazioni e del ter
ritorio e definitivamente 
pregiudicata se l'opera di 
difesa e di ristrutturazione 
del suolo non si salda al
ia valorizzazione produttiva 
della collina e della monta
gna (poco meno del 90 per 
cento della superficie regio
n a l ) e non garantisce in 
questo modo anche lo svilup
po della pianura, altrimenti 
sempre sottoposta ai perico
li ed alle rovine della furia 
devastatrice delle acque e 
delle frane che scendono 
dalle montagne. 

II problema del suolo va, 
percio, collocato nel conte-
sto di una politica organica 
di sviluppo che arresti 1'e-
sodo, crei occupazione, as-
sicuri la presenza dei con
tadini e di forze tecniche 

qualificate, che possono es
sere artefici principali del
la regimazione delle acque 
e della esaltazione di ingen-
ti risorse attuali e potenzia-
li della collina e della mon
tagna, della trasformazione 
generale del territorio e 
dell'ambiente. 

Questo sviluppo non si fa, 
certo, con l'aratro a chiodo 
o con lo zappatore, - ma ri-
chiede, con la forza del la-
voro piu avanzato, un im-
pegno straordinario della 
cultura e dell'industria che, 
andando oltre i meschini 
schemi degli attuali oriz-
zonti economici e politici, 
produca ricerca e sperimen-
tazione scientifica, tecnolo-
gia avanzata, nuovi e com-
plessi beni industrials In 
questo senso va apprezzata 
la disponibilita dichiarata 
dai Rettorato dell'Universi-
ta calabrese per un impe-
gno urgente e di fondo nei 
settori di ricerca e di stu
dio, relativi alia difesa del 
suolo e per la realizzazione 
di un centro al servizio del
la programmazione e del-
l'opera di ricostruzione e di 
sviluppo. 

Di fronte alia dimensione 
di questi problemi e alia 
drammaticita della condizio
ne attuale delle popolazioni 
colpite, il governo ha riper-
corso la strada di sempre, 
inviando il vice-presidente 
del Consjglio Tanassi, che 
ha fatto promesse generi-
che, ha avuto paura di una 
presa di contatto con quel
le popolazioni, ed e dovuto 
scappare di fronte alia lo
ro rabbia. 

Nel corpo della realta ca
labrese va maturando, al 
contrario, in questi giorni, 
un processo nuovo da cui 
possono scaturire fatti di 
grande portata: sindaci, for
ze politiche democratiche, 
organizzazioni sindacali, con-
tadine, comitati di lotta, 
uniti nelPopera di soccorso, 
nelle richieste avanzate, nel
la organizzazione della lot
ta popolare. E' un segno 
nuovo di una unita che ma-
tura e di cui ha tanto bi-
sogno il popolo calabrese 
e meridionale. Lo stesso tra-
vaglio nel Consiglio regio-
nale, le indicazioni da esso 
scaturite, vanno in questa 
direzione. Una consapevo-
lezza profonda va forman* 
dosi e, mi sembra, va avan-
ti una nuova dimensione 
della democrazia che pud 
mettere in crisi il sistema 
dei notabili e delle cliente
le. 

Non piu elemosine, si di
ce nei paesi della Locride. 
Dalla catastrofe noi rica-
viamo l'indicazione di una 
nuova prospettiva di rifor-
ma delPeconomia e dello 
Stato, che e 1'unica via ve-
ramente realistica per dare 
alle popolazioni meridionali 
sicura fiducia nell'awenire 
e nel progresso. 

Franco Ambrogio 

LA FRANCIA VERSO LE ELEZIONI 

I tarii dela Dulnta BeouMiiha 
Dietro la brillante facciata di un'industria in pieno sviluppo, dietro il presligio della 'force de frappe" e il prodigioso profilo del 

Concorde'7 sta I'inlrico degli interessi e degli scandali d'un polere corrotto - L'eredita di De Gaulle e i costi sociali della "grandeur" // 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, gennaio. 

L'industria a conduzione fa-
miliare, la politica della « se-
dia vuota », l'impero, il para-
diso deU'alta moda e delle 
piacevoli notti, Reynaud e Da-
ladier, Chevalier e le Folies 
Bergere: un tempo bastava 
una di queste immagini qua
si oleografiche per risveglia-
re in ognuno di noi, a se-
conda dei gusti e delle cono-
scenze, una certa idea della 
Francia, che non era quella 
ascetica e quasi religiosa del 
generale De Gaulle ma che 
era non meno viva e reale. 
Una Francia ancora potente 
ma arcaica. con una ambizio-
ne alia misura del suo passa-
to e tuttavia in ritardo sulla 
marcia del tempo nelle sue 
polverose strutture industriali 
e nei suoi intrighi ottocente-
schi. La Francia, insomma 
della Terza e della Quarta re-
oubblica, democratica e par-
lamentare, sempre in crisi o 
sempre spumeggiante in una 
Europa che la guardava con 
invidia e irritazione. 

A spese 
dello Stato 

La Francia d'oggi, quella 
che si avvia alle elezioni del 
1973, e ben altra. In dieci 
anni ha realizzato una formi-
dabile concentrazione e rior-
ganizzazione delle sue strut
ture industriali. il suo capita-
lismo ha liquidato quasi dap 
pertutto le sue ereditarie tare 
familiari e s e fatto solido, 
anonimo, aggressivo. Dal 1959 
al 1969 le imprese con piu 
di un miliardo di cifra d'af-
fari all'anno sono passate da 
quattromila a quattordicimila 
in un vertiginoso processo di 
concentrazione che ha travol-
to e inghiottito migliaia di im
prese piccole e medie. 

Nel 1958, allorche De Gaul-
' le prese il potere, il prodotto 
nazionale lordo francese era 
del 20% inferiore a quello bri-
tannico. Oggi esso e del 25% 
superiore a quello d'oltre Ma-
nica e ai ritmi attuali la Fran
cia potrebbe superare anche 
la Germania occidentale en-
tro quattro o cinque anni. II 
VI Piano economico afferma 
orgogliosamente: cPoiche e 
stata operata la creazione di 
un certo numero di imprese 
di livello e taglia internazio-
nali in ogni settore produtti-
vo, si deve passare ora alia 
tappa successive: l'impianta-
zione sistematica all'estero e 
la costituzione di gruppi mul-
tinazionali». 

Nessuna meravigb'a, dunque, 
se i gollisti rivendicano il me-
rito di questa gigantesca mu-
tazione ed esaltano i poteri 
taumaturgici della Quinta re-
pubblica degolliana e presi-
denzjale rispetto alle debolez-

PARIGI — L'arrivo di un treno di « pendolari» 

ze della Quarta repubblica 
parlamentare. 

«Cara, vecchia Francia — ha 
detto Pompidou nella sua con-
ferenza stampa del 21 settem-
bre scorso — Francia della 
buona cucina, del "gai Paris", 
deU'alta moda e delle buone 
esportazioni: cognac, champa
gne, Bordeaux, Bourgogne. 
Tutto ci6 e finito. La Fran
cia ha cominciato e largamen-
te avviato una rivoluzione in
dustrial. Con la sua agricol-
tura. con la sua industria. in 
molti settori e in molti cam-
pi la Francia e oggi competi-
tiva sul piano dei prezzi e so-
vente anche su quello delle 
tecniche >. 

Nel loro smisurato orgoglio 
i gollisti fingono di ignorare 
che essi non sono stati gli 
autori, ma lo strumento del
la maturazione, che il grande 
capitale s'e servito di loro e 
dei loro buoni uffici per pas
sare dall'arcaico al moderno 
senza pagare un prezzo troppo 
elevato ma addebitando il co
sto maggiore dell'operazione 

alio Stato, cioe al contri-
buente. 

Tutto comincia nel 1958 
quando la grande borghesia 
francese, appena sbarazzatasi 
dolla guerra in Indocina e 
gia presa alia gola dalla guer
ra d'Algeria. ineapace di libe-
rarsi dei propri complessi co-
loniali senza enormi perdite 
economiche e umane, in ritar
do catastrofico sui concorren-
ti della nascente Europa co-
munitaria, alia testa di un ap-
parato industriale che risale, 
in molti casi. ai primi decen-
ni del secoio, avverte la ne-
cessita urgente di « renverser 
la vapeur*. di farla finita col 
parlamentarismo. le polemi-
che tra i partiti, la guerra 
col contagocce e di prendere 
in mano le sorti del paese. 
Ma come riuscirvi in regime 
parlamentare, con le sinistre 
che, sia pure divise, rappre-
sentano quasi il 50% dell'elet-
torato? 

Una fitta trama di intrighi 
viene allora intessuta tra i 
partiti borghesi, il grande ca-

Le prime intuizioni sulla « origine delle specie » 

IL VIAGGIO DI CHARLES DARWIN 
Come una crociera intorno al mondo, organizzata a scopo di edificazione religiosa, si risolve nel
la scoperta dei principi fondamentali dell'evoluzione — II libra della natura contraddice la Genesi 

Fino all'eta. di vent Id ue an
ni nella vita di Charles Dar
win non si riscontrano fatti 
di rilievo. Di carattere estro-
verso, egli palesa una non co-
mune esuberanza giovanile, 
favorita peraltro dalle agia-
te condizioni della famiglia 
e dalla felice serenita. del
l'ambiente provinciale in cui 
vive. Poca o nessuna mera-
viglia, percio, se scarsa e la 
sua applicazione alio studio. 
Studente piuttosto estrava-
gante non ha alcun interesse 
per le discipline umanistiche 
e tanto meno per la matema-
tica e ogni tipo di apprendi-
mento astratto. Ha solo lo 
hobby per la caccia e per 1 
cavalli. oltre che un vivo in-
teresse per la natura. Nei 
primi anni di studi superio-
ri aveva profondamente de-
luso la famiglia per la sua 
ineltitudine verso la medici-
na, la professione del nonno 
e del padre. 

Fatto e che quando conse-
gue il diploma di naturalista, 
non ha altra prospettiva che 
la professione del parroco di 
campagna per la chiesa an-
glicana, A disporre, pert, le 
cose diversamente, soprawie-
ne proprio in quel momen
to, nel settembre del 1831, 
un'occasione imprevista. L'am-
miragltato britannico gli of-
fre di imbarcarsi come na
turalista per una crociera e-
splorativa intorno .il mondo 
sulla nave Beagle E* 11 viag-
gio che Alan Moorehead ci 
racconta in «Darwin e la 
Beagle» (Rizzoli. pp 238, li
re 8.000). Piu che una ponde-
rata riflessione. * I'idea del
la meravigliosa a wen tura che 
induce il giovane Darwin ad 
accettare la proposta, Vinte 
le riluttanze del padre • in-

contratosi col capitano del
la nave FitzRoy, la partenza 
e decisa. 

L'entusiasmo di Darwin e 
alle stelle. Con felice intuizio-
ne egli coglie il senso del-
l'evento: «Sara per me come 
l'inizio di una seconda vita. 
una rinascita per il resto del
la mia esistenza*. Ma quello 
che egli, certo, non poteva pre-
vedere era che il viaggio a-
vrebbe segnato una svolta 
non solo nella sua vita ma 
nella stessa storia della ci-
vilta modema. 

Scopo del viaggio, secondo 
il capitano FitzRoy, dovreb-
be essere quello di verifica-
re la verita della Bibbia sul-
l'origine del mondo: in par-
ticolare, le prove del diluvio 
universale e della creazione 
divina degli esseri e della vi
ta. Le scopertescientifiche 
non dovrebbero essere che 
prove di edificazione religio
sa. Ma da parte sua Darwin, 
per quanto gia destinato al
ia carriera ecclesiastica. ha 
una buona dose di scetticl-
smo. Non che non accetti, in 
questa fase, le parole della 
Sacra Scrittura: ma si tratta 
solo di adesione formale. Del 
resto, l'interesse obiettivo che 
egli ha per la natura, un 
certo abito scienifico che, se 
non dagli studi, ha mutua-
to dallo amico-maestro Hen-
slowy, suo professore di bo-
tanica a Cambridge, e la pur 
approssimata conoscenza del
le teorie evoluzionistiche in 
voga (Lamark e Buffon), lo 
tengono disponibile alle os-
servazioni piu sprcgiudicate. 

Gia alia prima sosta della 
Beagle alle Isole di Capo Ver
de, lo trovlamo intento a rac-
cogllere materiale dl ogni ge-
nere. Lo intereasa aoprattutto 

la natura vulcanica del ter-
reno: ed e proprio 11 che 
gli sorge per la prima volta 
I'idea di scrivere un libra 
di geologia. Sul suo taccuino 
registra meticolosamente os-
servazioni e sensazioni, im-
pressioni e riflessioni. Nella 
foresta troplcale, a nord dl 
Rio de Janeiro, annota: «E* 
tutto un groviglio di plante 
che si awiluppano ad altre 
piante — trecce come di ca-
pelli — lepidotteri meravigiio-
si — silenzio — alleluia*. 

Qui, fa le prime sconcer-
tanti scoperte sulla *egge del
la lotta per la vita a livello 
delle specie animali. Sia che 
osservi la lotta fra una ve-
spa Pepsis e un ^rosso ragno 
del genere Lycosa, o la mar
cia devastatrice di una colon-
na di formiche-soldsti di fron
te a cui vanaroente fuggono 
come impazziti lucertole, sea-
rafaggi e ragni. o i tentativi 
di camuffamento degli inset-
ti piu deboli per sfuggire al 
piu forti, egli perviene a con-
cludere che la struttura fon-
damentale dell'?sistenza e la 
ferocia o la malizia. L'essere 
piu forte tende a ridurre al
ia sua merce 11 piu debole. 
ET addirittura sconvolto quan
do si awede che lo stesso 
rapporto di vessaslone vlge 
fra gli uomini. Uno schiavo 
negro, della comitiva che e-
splora la foresta, cui egli si 
rivolge con gesti piu che con 
parole, equivoca 3Ulle sue in-
tenzioni e pensa che egli vo-
glia punirlo: si rannlcchla al 
suoi piedi e con disarmata 
paura attende d'essere plo-
chiato. Tanto gli europel han
no terrorizzato le popolazio
ni dl colore. 

A Punta Alta, In Argenti
na, g 11 accade dl acoprire 

di animali preistorici. Stupi-
sce per la rassomiglianza fra 
quel fossili di mostri masto-
dontici e i loro equivalenti 
attuali: « Questa meravigliosa 
parentela, -nello stesso conti-
nente. tra morti e vivi gette-
ra Indubbiamente una luce 
nuova sulla comparsa degli 
esseri organic! sulla terra*. 
Questa occasional nota di 
diario preannuncia gia l'Ori-
gine delle specie. 

La scoperta, poi, delle os-
sa di un cavallo e la prova, 
per lui, che esso era esisti-
to nel Sud America nelle epo-
che preistoricne e che, se suc-
cessiyamente era scomparso. 
cid era dovuto alia trasforma
zione della specie e della sua 
incapacita a adattarsi all'am-
biente. II princlpio fondamen-
tale dell'evoluzione della vi
ta organica e cosl chiaramen-
te intuito. 

Ormai. l'esperienza della 
spedizione. se pur mantiene 
intatto il fascino di awentu-
ra meravigliosa, nella mente 
di Darwin si trasferisce tut
ta nella dimensione della ri
flessione e diventa di volta 
In volta occasione d'intuizio-
ne di idee scientifiche rivo-
luzionarie. Le osservazioni sui 
modi di vita delle tribu pri
mitive della Terra del Fuoco. 
sulla geologia, la fauna, la 
flora, sui costumi degli India-
ni selvaggl della pampa, sui 
gauchos, sulla lotta feroce del 
generale Rosas contro gli in-
dianl. sui terremoti, i mare-
motl, le eruzioni vulcanlche, 
le conchiglie fossili delle An-
de, sulle drnmmatiche condi
zioni di vita dei minatori ci-
lenl, o del tahitlanl o degli 
aborigenl della Australia o sui
te lsole coralline, si espllclta-
no • al organlmno la rlflet-

sioni che lo allontanano de
finitivamente dalla visione re
ligiosa della vita. 

H a libro » della natura con
traddice le spiegazioni della 
Genesi. La carriera ecclesia-
stica non ha piu alcun senso 
per Darwin. II viaggio che do
veva essere una semplice av-
ventura, trasforma la sua 
stessa vita. Egli sceglie or
mai di dedicarsl completa-
mente alio studio della na
tura, «Non e'e niente come 
la geologia », scrive alia sorel-
la Catherine. 11 suo desti-
no di scienziato e segnato. 
« Nei tre anni passati a Cam
bridge, per quanto riguarda 
gli studi accademici, ho but-
tato via il mio tempo cosl 
come avevo fatto a Edim-
burgo e nelle scuole inferio-
ri ».Ormai pensa che «uno 
che si permette di sprecare 
un'ora di tempo non ha ca-
pito il valore della vita v. 

II problema con cui ora si 
deve misurare e quello del
le origini delle p'.ante e degli 
esseri viventi. Nelle isole Ga
lapagos ha rimpressione di ac-
costarsi «nello spazio e nel 
tempo a quel grande fatto, 
a quel mlstero dei misteri, 
che e la prima comparsa di 
nuovi esseri su questa ter
ra*. Gli si configara sempre 
piu chiaramente I'idea che 11 
mondo non e stato creato In 
un fiat, ma che in tutti 1 
suoi aspetti si e evoluto da 
forme del tutto orimitlve e 
che contlnuamente si evol
ve. Darwin ha ormai acqui-
sito le prove da cui nascera 
VOrigine delle specie, il libro 
che fondera la blologia mo
dema e trasformera la nostra 
concezlone della vita. -

Armando La Torre 

pitale e le forze che in Alge
ria esigono lo schiacciamen-
to della <r ribellione > algeri-
na: i coloni, da una parte, 
che hanno tutti i loro inte
ressi sulla < quarta sponda» 

'africana e i militari, dall'al-
tra, che ambiscono alia rivin-
cita dopo la disfatta in In
docina. Scopo del complotto: 
liquidare il < regime dei par
titi » e affidare il potere ad 
un uomo forte. 

II ruolo 
del gollismo 

Nessuno ha ancora raccontato 
— se mai verra raccontata — 
l'intera verita sulla gigante
sca congiura che porto alia 
morte della Quarta repubbli
ca, ma nel maggio del 1958. 
dopo tre anni e mezzo di 
guerra. la Francia e sull'orlo 
della guerra civile e chiama 
dai suo esilio campagnolo il 
< salvatore >. 
L' operazione, arrischiatissi-

ma, riesce senza troppi danni. 
Acclamato, plebiscitato, De 
Gaulle si installa al potere 
con la complicita dei social-
democrat ici e dei radicali. Al 
punto in cui sono state spin-
te le cose solo lui, ormai, for
te del suo prestigio, pud riu-
scire a realizzare la decolo-
nizzazione e a contenere en-
tro limiti tollerabili — le bar-
ricate d'AIgeri e gli attentati 
dell'OAS — il ritorno offen-
sivo di chi lo ha porta to alia 
testa del paese per mantene-
re YAlgerie frar.caise. Solo lui, 
ormai, pud tagliare col bistu-
ri del suo autoritansmo nel 
delicato tessuto della demo
crazia francese e dare al pae
se un nuovo assetto istitu-
zionale. 

Queste sono le due grandi 
operazioni cui De Gaulle met-
te mano: 1'asportazione del tu-
more algerino e la ristruttu
razione dello Stato. Con !a 
prima egli libera il paese dal
la pesante eredita coloniale. 
Con la seconda assicura al 
capitalismo un lungo periodo 
di stabilita per permettergh 
la sua grande e indispensabi-
le mutazione. Quando si dara 
una definizione storica del 
gollismo, essa non potra es
sere molto di versa da questa: 
il gollismo e stato lo stru
mento col quale la grande bor
ghesia francese ha liberato la 
Francia dalle colonie e col 
quale il grande capitale ha 
ammodemato e concentrato le 
sue strutiure nella stabilita 
e a spese dello Stato. 

Oggi. con Pompidou e il 
post-gollismo, questo ruolo e 
ancora piu direito e scoper-
to. Le grandi operazioni di 
concentrazione siderurgica e 
chimica in corso a Foss e a 
Dunkerque, mentre si smantel-
lano i vecchi impianti della 
Lorena, sono coperte in mas-
sima parte dai denaro pub
blico. Secondo I'Ezpress il go
verno ha concesso in pochi 
anni all'industria siderurgica 
due miliardi e seltecento mi-
lioni (trecento miliardi di li
re) di prestiti a cosl lunga 
acadenza e a cosl basso inte-

resse da costituire un «rega-
lo» di circa duecento miliar
di di lire ai grandi padroni 
dell'acciaio. E se si addiziona-
no tutte le forme di aiuto di 
cui usufruisce l'industria fran
cese a titolo di prestiti. sov-
venzioni o sgravi fiscali, si 
arriva alia « sconvolgente con-
statazione» che l'industria 
controllata dallo Stato riceve 
piu di quanto non paghi di 
imposte e quella privata ha 
ben poco da invidiarle. «II 
governo — ha scritto un il-
lustre economista — non ha 
fatto una politica industriale 
ma una politica per gli indu
striali ». 

A tutto cio bisogna aggiun-
gere le somme favolose spese 
per dotare la Francia di una 
forza nucleare che. comunque, 
sara sempre irrisoria, i mille-
cinquecento miliardi gettati 
nel < Concorde* e ben lonta-
ni dall'essere recuperati per-
che il «supersonico > non si 
vende, gli investimenti di pu-
ro prestigio che hanno pom-
pato altre centinaia di miliar
di dalle casse statali. 

E poiche, come abbiamo 
visto. l'industria paga poche 
tasse e Tagricoltura vive di 
sowenzioni. le conseguenze 
negative di questa politica so
no fondamentalmente due: un 
carico fiscale intollerabile per 
il commercio e per i contri
buenti a reddito fisso e una 
inevitabile trascuratezza per 
le infrastrutture, per i servizi 
pubblici e sociali. Strade, te-
lefoni, edilizia popolare, tra-
sporti collettivi — quelli che 
dovrebbero essere insomma gli 
strumenti del benessere quo-
tidiano della maggioranza del
la popolazione — sono sacri-
ficati alia c grandeur > golli-
sta accrescendo il malumore 
di una collettivita che, soprat-

AH'Istituto Gramsci 

Corso sulla 
ideologia 
contro-

ri vol uzion aria 
Lunedi 15 CJH. alle 11,39, 

a Roma, all'lslitulo Gramsci 
avra inizio un corso del pro
fessor Francesco Valentin! 
sul tema « L'ideologia conlro-
rivotuzkmaria ». II corso sara 
cosi articolato: 1) Introdu-
zione: alcuni motivi della co-
siddella « reslaurazione cut-
lurale >. Suo carattere anti-
democratico e antirazionali-
stico, suo esplicito o impli-
cito spiritualismo; 2) c Clas
sic! > dell'ideologta contro-
rivoluzionaria. La polemica 
contro rilluminismo e la ri
voluzione francese (Burke, 
Adam Muller, Haller, De 
MaHtre, Bonald, ecc) ; 
3) Temi antidemocratic! nel
la cultura dell'ottocento; 
Carlyle, Gobineau, Talne, 
Nietzsche. La concezlone po
litica d! Treitschke. Borghe
sia conservatrlce e ideologia 
controrivoluzionaria; 4) Ana-
lis! delle ideologie naziona-
lista, fascista, nazista; 5) 
L'ideologia di destra oggi. 

Le lezloni si terranno ogni 
lunedi alle ore 11,31 nella 
•edt dell'lstituto. 

tutto nei grandi agglomerati 
urbani, e gia poco disposta 
al sorriso e alia comunica-
zione. 

Tutto sommato, le grandi 
trasformazioni che in era gol-
lista hanno radicalmente rau-
tato il volto e la capacity 
produttiva dell'industria fran
cese, hanno lasciato intatto •, 
semmai, hanno peggiorato un 
carattere nazionale profonda
mente individualista, portato 
ad ignorare i problemi del vl-
cino, piu propenso al solilo-
quio che al dialogo. Ed han
no peggiorato sicuramente il 
clima di affarismo e di corsa 
aH'arricchimento che e pro
prio delle societa fondate sul 
profitto ma che nella « nuova 
societa > gollista ha toccato 
vertici nreoccuDanti. 

Del resto, un potere na-
to dall'intrigo e dai complot
to non poteva non nutrire nel 
suo seno i germi della corru-
zione: se De Gaulle era riu-
scito, con la sua austerita mo-
nacale e la sua indubbia pro-
bita, a frenare i piu avidi, 
quello che e avvenuto dopo 
la sua morte ha dimostrato 
che il regime < puro e duro » 
era una favola per addor-
mentare quei francesi che 
hanno la cattiva abitudine di 
tenere gli occhi troppo aperti 
sulle cose del loro paese. 

Politica 
e affari 

Immaginate quello che pud 
essere accaduto dietro !e 
quinte del 1958 con la pri
ma rivolta coloniale e milita-
re contro la madrepatria ch» 
riportd De Gaulle al potere. 
Eppoi nel '60 con le barrica-
te d'AIgeri e nel '62 con gli 
attentati dell'OAS: ufficiali. 
polizie parallele, uomini po
litici e finanzieri che giocano , 
le loro carte, le loro carrie-
re, i loro milioni sostenendo, 
finanziando e appoggiando 
gruppi - di pressione, gruppi 
armati, organizzazioni piu o 
meno segrete per ritrovarsi 
poi, al momento della liqui-
dazione deU'Algeria, da una 
parte o dall'altra della bar-
ricata, pro o contro De Gaulle. 

A un certo punto tutto e 
rientrato nell'ordine: poliziotti 
e < barbouzes ». industriali • 
avventurieri, militari e uomi
ni politici, agenti segreti e 
affaristi, che avevano parte-
cipato alia grande awentura 
degolliana non sempre disin-
teressatamente, hanno dovuto 
sistemarsi, acquartierarsi e 
dai loro nuovi o vecchi impie-
ghi hanno cominciato a chie-
dere dei conti, dei favori, 
una medaglia o una bustarel-
la, una copertura per una im-
presa azzardata e costosa o 
soltanto un lasciapassare per 
1'estero, la Spagna in gene
rale o i paesi a c regime for-
te » dell'America Latina. 

Quando cd si compromette 
a questo modo e poi diffici
le ripulirsi completamente. 
Qualche macchia rimane. Ed 
k da questi residui, da que
sto terreno infido e viscido 
che e potuta gennogliare la 
collusione tra amministrazio-
ne. affari e politica. Ed e da 
questa collusione che sono ve-
nuti fuori, piu tardi, gli scan
dali immobiliari, la pubblici-
ta clandestina alia televisioot. 
gli ex agenti che si fanno 
spacciatori di droga, i poli
ziotti che diventano gestori :n 
proprio della prostituzione di 
una grande citta come Lio-
ne, il caso Rives-Henrys, il 
caso Aranda e tutti gli altri 
casi o « affaires » che hanno 
riempito le cronache di que
sti ultimi mesi. 

U gollismo si difende di-
cendo die ogni societa ha !• 
sue pecore nere e che la 
Quarta repubblica, in fatto di 
scandali. era stata maestra 
alia Quinta. II confronto oi 
sembra del tutto inutile. E' 
utile invece ricordare che gH 
scandali, sotto la Quarta re
pubblica, sono stati 3 prodot
to degli stessi gruppi. della 
stesse caste, degli stessi par
titi borghesi che poi il golli
smo ha assorfoito nella sue 
grande ombra tutelare. Cer
to. sarebbe sbagliato vedena 
la Francia solo da questo pun
to di vista. E va giudicata 
non alia leggera questa bor
ghesia. Ma dietro la brillan
te facciata di una industria 
in pieno sviluppo, incarnata 
dalla escrescenza dei gratta-
cieli parigini, dietro il presti
gio della « force de frappe > 
e il prodigioso profilo del 
€ Concorde * la Francia golli
sta e anche questo: un com-
plesso intrico di interessi e di 
cointeressenze che solo di tan
to in tanto buca la cortina di 
omerta e diventa di dominio 
pubblico. Ma la parte piu 
considerevole, come nell'ice-
berg silenzioso. rimane nella 
ombra, sotto il livello d«t 
mare. 

Augusfo Pancildi 
1 Conttmia) 
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