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II marxismo di Gyorgy Lukacs 

CONTINUITA 
CON HEGEL 

La nozione di totalitd - La classe operaia come 
categoria filosofica - Un confronto con Gramsci 

Vi e in Lukacs un ele-
mcnto di ricchezza che e, 
al tempo stesso, contraddi-
zione ed ambiguita. Si trat-
ta del fatto che egli serba, 
pur nel tumulto delle vicen-
de politiche in cui fu coin-
volto ed impegnato, sempre 
it volto del < filosofo >, la 
cui riflessione critica non 
si immedesima mai comple-
tamente nella vicenda poli-
tica, inentre al tempo stes
so egli non abbandona, pro-
prio perche filosofo, l'impe-
gno politico. Se si conside-
ra la sua ampia e comples-
sa vicenda, si puo vedere 
come mai egli rinunzi ad 
un dato essenziale della sua 
vita; quando le sue posizio-
ni di sinistra vengono cri-
ticate e vinte negli anni '20, 
e quando i risultati della sua 
ricerca teorica vengono du-
ramente respinti (al V Con-
gresso della Terza internazio-
nale), e quando ancora si 
abbatte su di lui, con le vi-
cende del '56, l'esilio e l'e-
sclusione dal partito, egli 
conserva la volonta di es-
sere sempre un militante, di 
riconquistare la propria tes
sera di iscritto al partito. 

Qui Lukacs si distingue 
daU'intellettuale, dal filoso
fo tradizionale. Ma al tempo 
stesso, in tutta la sua vita, 
la polarita tra il filosofo e 
il politico non appare mai 
completamente superata e 
sempre egli resta, per certi 
aspetti, un intellettuale dei 
tempi weimariani; un uomo 
della nuova Ungheria e in-
sieme un esponente di quel-
la cultura relativamente 
svincolata dal rapporto con 
la nazione, immersa nella 
« germanicita », che carat-
terizzo gli intcllettuali, an-
che progressiva delle nazio-
nalita non tedesche, forma-
tisi al tempo dell'impero au-
stro-ungarico. Vi e proba-
bilmente un nesso tra la 
sua difficolta a fondere il 
filosofo e il politico e quel-
la di immedesimare la pro
pria formazione con l'emer-
gere della cultura nazionale 
ungherese. 

Tutto cio lascia un segno 
sul suo profilo di pensatore, 
anzi, si rivela proprio nel suo 
pensiero. Vi e infatti tra il 
Lukacs di Storia e coscien
za di classe — l'opera con 
cui si affermd nel campo 
del marxismo — e quello 
successivo certamente una 
rottura; una rottura dovuta 
non soltanto alia ferma de-
cisione di «restare » nel 
partito e quindi di accettare 
la critica (che fu sempre in 
lui decisione non pragmati-
ca ma obbcdienza ad una 
concezione del mondo), ben-
si il risultato di un effettivo 
corso del suo pensiero, ri-
volto a recuperare il dato 
dell'oggettivita. Ma, al tem
po stesso, vi e una continui
ty, che si coglie nel fatto 
che sempre, in lui, il mo-
mento di negazione, presen-
te nel rapporto di Marx con 
Hegel, si attenua e quasi si 
annulla nel momento della 
continuita; che alia contrap-
posizione schematica tra ma-
terialismo e idealismo, nella 
storia della filosofia, egli so-
stituisce una contrapposizio-
ne altrettanto schematica 
tra razionalismo ed irrazio-
nalismo, ipostatizzando. an
cora una volta hegeliana-
mente, la ragione; che la 
gua estetica colloca pur 
sempre l'arte nel quadro 
delle catcgorie hegeliane. 

I nessi 
Qui si puo utilizzarc un 

confronto con Gramsci, an-
che se in realta Ic due per-
sonalita sono incomparabili, 
proprio per il modo diver-
$o in cui Gramsci colloca il 
proprio pensiero in rappor
to all'obicttivo rivoluziona-
rio e alio sforzo di costruire 
il partito. L'uno e l'altro in
fatti vissero in una lempe-
rie politica e culturale in 
cui urgeva, per la lotta ri-
voluzionaria, superarc il de-
terminismo meccanico e l'e-
voluzionismo della Seconda 
intern.vionale- in cui urge

va riaffermare il dato leni-
niano del soggetto rivoluzio-
nario e della prassi (la let-
tura che Lukacs conduce di 
Lenin e infatti molto vicina 
a quella di Gramsci). 

Anche Gramsci smarrl in 
parte, almeno nel momen
to delle formulazioni filoso-
fiche piu generali, il dato 
dell'oggettivita. Ma qui in-
terviene la dillcrenza. Ed e 
che Gramsci calo gli stru-
menti di indagine e la teo-
ria del marxismo nel pro-
cesso reale della storia e 
della realta nazionale e so-
stanzio la propria ricerca, la 
polemica contro lo storici-
smo speculativo e relativi-
stico, contro la crociana sto
ria etico-politica, di un pre-
ciso contenuto materialisti-
co, di una precisa analisi 
dei rapporti e dei processi 
di classe. Ecco allora Gram
sci proteso, sulla scorta di 
Labriola, alia piena conqui-
sta della coscienza della 
totalita sociale, attraverso la 
nozione di egemonia e di 
blocco storico, ma sempre 
volto a conquistare la vi-
sione della totalita indivi-
duando le articolazioni so-
ciali e il preciso nesso tra 
base economica e super-
strutture politico-culturali. 

L'egemonia 
Ecco invece Lukacs dirci: 

« Non e il prevalere dei mo-
tivi economici nella spie-
gazione della storia che di
stingue in modo decisivo il 
marxismo dalla scienza bor-
ghese, e il punto di vista 
della totalita >. Dopo di che, 
messo in ombra il rapporto 
tra base economica e super-
struttura, la totalita diventa 
un tutto indistinto e la de-
finizione marxiana di essa 
non si distingue piu da quel
la hegeliana; il tributo che 
viene pagato a Weber (ol-
tre che ad Hegel) appare 
anche troppo evidente. 

Cosl posta la totalita, la 
classe operaia si presenta, 
in modo - immediate, essa 
stessa come totalita, in quan-
to capace di « porsi, produr-
si e riprodursi > da se me-
desima; in quanto capace di 
pensare l'oggetto come to
talita, nel momento in cui 
pensa come totalita se stes
sa. Cio significa che la clas
se operaia e, in quanto ta
le, risolutiva delle contrad-
dizioni sociali, per il solo 
fatto che esiste. La classe 
operaia non si distingue piu 
dall'Idea, dal soggetto he-
geliano che contiene in se 
la soluzione delle contrad-
dizioni. La classe operaia si 
presenta allora come una 
categoria filosofica, collocata 
nel quadro di una dialettica 
di tipo hegeliano, di una he
geliana filosofia della sto
ria. E cio viene operato col 
semplice elevare, hegeliana-
mente, una realta sociale al 
suo concetto. Questo di cui 
parlo e certo il primo Lu
kacs, ma si deve dire che 
egli non supero mai vera-
mente questo modo di pro-
cedere per categorie specu
lative. 

La classe operaia e inve
ce una realta sociale, sotto-
posta ad un continuo dive-
nire e mutare, ehiamata in-
numerevoli volte a ricom-
porre, a nuovi hvelli, la 
coscienza di se stessa, a 
conquistare duramente, nel
la lotta politica, la coscien
za della totalita sociale e 
quindi della propria capa
city di superare le contrad-
dizioni della societa capita-
Iistica. Qui appunto ci soc-
corre il concetto gramscia-
no di egemonia, che ci ad-
dita il difficile e rischioso 
processo attraverso cui la 
classe operaia, per mezzo 
del partito, conquista la co
scienza di se. Qui abbiamo 
uno strumento critico che ci 
consente di meglio cogliere 
i limiti speculativi che im-
pacciano ii pensiero e Tin-
segnamento, pur cosi ricco, 
del marxista ungherese. 

Luciano G«-uooi 

ITUPAMAROS 
La guerriglia urbana in Uruguay 
di Alain Labrousse e I Tupama 
ros in azione. Testimonianze 
di guerriglieri. Per la prima vol 
ta con le inedite testimonianze 
dirette dei Tupamaros Tunica ve 
ra storia del movimento. guerri 
gliero uruguaiano 2 vol. L 2400 

LA FRANCIA A T R E ANNI DAI FA T T I D I MAGGIO 
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Una carta decisiva al « Congresso per l'nita dei socialisti » — Diciassette mozioni — Un richiamo di Guy Mollet — Al centro del 
dibattito la questione dei rapporti con il PCF — Processo unitario in corso tra i sindacati — II boomerang da' evitare 

LA TRAGEDIA DEL PAKISTAN 

Profughi del Pakistan rifugiati nel campo di Harideshpur nel Bengala ovest 

UN'INSOLITA TRIBUNA ELETTORALE 

Roma in cinque film 
I problem! della capitale e la tematica del partito comunista nei lavori di Gregoretti, 
Bertolucci, Rotundi, Mida, Bertini e Cilento - Un impegno collettivo - In giro per le piazze 

In questo mese di dura campagna elet-
torale ormai agli sgoccioli, migliaia di 
romani hanno avuto almeno venti mi-
nuti di risate: risate amare, in venta. 
sui guai di casa propria e chiarificatnci 
di uno dei tanti nodi drammatici della 
vita cittadina: la speculazione edilizia e 
1'abnorme sviluppo urbanistico 

Di queste risate devono far credito 
ad un terzetto di compagni che hanno 
proiettato il proprio quotidiano impegno 
di artisti neirimpegno elettorale-poli-
tico: Ugo Gregoretti, Duilio Del Prete, 
Edmonda Aldini. Tre nomi riuniti per 
dar vita ad un film nel quale Grego
retti, regista ed autore del commento, 
ha messo insieme in un sol colpo la 
sua vasta esperienza di documentarista 
cinematografico e televisivo nonche un 
temperamento portato naturalmente ad 
una irosa ironia fantastica. Da questo 
insieme e scaturita una «Tribuna pa-
dronalea che certamente pud restare 
buon testo — anche al di la della cam
pagna elettorale romana — di un modo 
intelligente di far satira politica, in-
trattenendo il pubblico con una lezione 
economicamente puntuale sul profitto e 
la rendita parassitaria; e sul modo in 
cui la classe dirigente non soltanto la
scia i lavoratori senza casa, ma da que-
sta «disgrazia» nazionale crea la sua 
fortuna (nel senso del conto in banca). 

Gregoretti, infatti, ha immaginato una 
intervista in stile televisivo. dove 1'in-
tervistatrice Aldini presenta al pubblico 
il costruttore Del Prete: dando vita ad 
un domanda-risposta sempre piu serrato 
e parossistico che mette a nudo il mec-
canismo speculativo sul quale poggia la 
crescita di una citta come Roma (ma 
potrebbe essere anche un'altra citta ita-
liana, se si tolgono alcuni riferimenti 
particolari) nella tragica successione di 
borgate abusive, borgate ufficiali, quar-
tieri e zone residenziali da cui la specu 
lazione pompa ininterrottamente quat-
trini. II dialogo assume rapidamente 
toni esasperati, la recitazione diventa 
esemplarmente convulsa trascinando in
sieme alia risata ed alia esatta com-
prensione del meccanismo speculativo 
e della risposta politica comunista. In 

venti minuti la «Tribuna» diventa una 
efficacissima lezione e la risata — co
me si conviene appunto alia satira po
litica — diventa corretta volonta d'im 
pegno politico contro il preciso bersa 
glio indicate dagli autori. 

La bravura di Gregoretti-Del Prete 
Aldini. non e — tuttavia — il frutto di 
una invenzione isolata e casualmente 
geniale. In realta, dietro il terzetto, si 
precisa una bravura collettiva che e 
quella infatti deU'azione politica di 
massa di un intero movimento: nel 
caso. quello dei compagni della Fede-
razione comunista romana. E* da qui. 
infatti, che s'e mossa una azione per 
intervenire nella campagna elettorale 
invitando ad un'opera specifica vasti 
gruppi di compagni intellettuali (del 
cinema, in questo caso): col risultato 
di mettere insieme — con la collabora-
zione deirunitelefllm — un gruppo di 
ben cinque brevi opere cinematogran-
che, a passo ridotto, che costituiscono 
un'esperienza senza Drecedenti nell'im 
pegno propagandistico di una singoia 
federazione. L'iniziativa ha avuto la con 
ferma di un successo di base al di la. 
forse, di ogni aspettativa. I romani si 
sono infatti puntualmente ritro\-ati nei 
problemi affrontati dai film comunisti 
e la richiesta di proiezioni ha flnito 
con Tessere perfino superiore alle pur 
ampie disponibilita. 

Se per venti minuti si ride, infatti, 
gli altri document! puntualizzano — con 
pid amaro stile narrativo — altri scot-
tanti problemi cittadini (che sono an
che nazionali) come la sanita e la scuo-
la. « I poveri muoiono prima » e invece 
il primo tema con un lavoro di equipe 
guidato da Bernardo Bertolucci (ma vi 
hanno lavorato anche il fratello Giu
seppe, Marlisa Trombetta, Giorgio Pel-
loni, Domenico Rafcle, Lorenzo Magno
lia, Franco Arcalli). Per la prima volta 

la macchina da presa si e mossa, senza 
falsi pudori, neU'atroce realta di un 
grande ospedale romano; e s'e fermata 
a raccogliere le discussion! operate sul 
modo in cui i lavoratori pagano con 
la salute, nella citta e nei luoghi di 
lavoro. La documenlaxione oggettlva 

fra rinfernale ammasso di letti che in
vade corsie ecorridoi, sale d'aspetto e 
cessi, si mescola cosi efficacemente ai 
dialoghi che analizzano le responsabi-
lita, svelano atrocita meno appariscenti, 
sottoltneano ralternativa delle propo 
ste comuniste. 

Questa analisi si completa con quella 
sugli ospedali psichiatrici che Maurizio 
Rotundi (autore del testo e della regia) 
ha svolto dinnanzi ai cancelli del ro
mano Santa Maria della Pieta. Qui e'e 
stato un rifiuto alia documentazione di-
retta: ma il fitto dialogo che si incrocia 
con i parenti in visita allistituto e, so-
prattutto, con U professor Basaglia con
clude egualmente in modo positivo l'im-
pegno di un discorso sulle cause so
ciali deiralienazione, sulla ferocia del 
sistema che - prevede 1'esclusione del 
malato dal consorzio umano e lo in-
chioda ad una malattia che forse non 
esiste. 

Anche Tistruzione trova il suo spazio 
in «Nostra scuola quotidiana». dove 
Massimo Mida ha svolto. in venti mi
nuti, 1'analisi della situazione romana 
che e poi analisi che investe tutte le 
grandi citta italiane dove — al di la 
delle responsabilita nazionali — rente 
locale non ha saputo e voluto impo-
stare una politica democratica. E la 
campagna, la strana campagna del Mac-
carese a due passi da Roma dove si 
assiste al fenomeno di una immigra-
zione che procede dal nord verso sud, 
e la protagonista di «Noi contadinis 
realizzato da Antonio Bertini e Spar-
taco Cilento. 

Cinque film, dunque, che gettano le 
prime linee di un inedito ritratto cine
matografico di Roma; la citta disu-
mana mostra nelle loro immagini il suo 
volto aberrante e la pena di viverla e 
la volonta comunista di cambiarla. E* 
una documentazione che. anche per le 
forme collettive in cui e nata, e assai 
piu di un «gesto» elettorale ma pud 
anzi restare come utile indicazione di 
prospettiva di una azione culturale che 
nasce dalla lotta e nella lotta politica. 

Dario Natoli 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, giugno. 

Oggi, ad Epinay sur Seine. 
inizia il «Congresso per la 
unita dei socialisti » che do-
vrebbe ridare alia Francia un 
partito socialista degno, alme
no dal punto di vista nume-
rico. delle tradizioni passate. 
L'attuale partito socialista di 
Alain Savary. la Convenzione 
delle istituzioni repubblicane 
di Francois Mitterrand e due 
o tre raggruppamenti della si
nistra Iiberale — cio6, ad 
esclusione del PSU e dei ra
dicals tutte le forze disperse 
della sinistra non comunista 
— hanno deciso infatti di 
fondersi in un solo partito 
e di militare sotto una sola 
bandiera, quella del socia-
lismo. 

Dire ora quali saranno gli 
orientamenti di questo nuo-
vo partito, quali saranno i 
rapporti ch'esso vorra strin-
gere coi comunisti sulla sua 
sinistra, e coi radicali sulla 
sua destra. e impossibiie: di
ciassette mozioni, che espri-
mono altrettante linee poli
tiche (e il nodo di ciascuna 
di esse e sempre costituito 
dal problema dei rapporti col 
PCF) attendono di essere pas-
sate al vaglio dei congressi-
sti sicche ne immaginazione 
ne intuizione potrebbero an-
ticipare la scelta definitiva 
del Congresso che. con ogni 
probability, adottera una mo-
zione di sintesi, un compro-
messo provvisorio ma suffi-
ciente a permettere alia di-
rezione del nuovo partito di 
elaborare un programma. 

Quello che interessa qui. 
dunque. e il senso di questo 
Congresso nel quadro gene-
rale della sinistra francese 
uscita a pezzi dal maggio 
1968. battuta alle elezioni del 
giugno successivo. nuovamen-
te battuta alle presidenziali 
del 1969 e — dopo la morte 
della SFIO e lo sfaldamento 
della «Federazione della si
nistra » — alia ricerca di una 
nuova fisionomia. di una nuo
va unita non, piu epidermica 

' ma ' sostanziale.' alia' ricerca 
insomnia della possibility di 
ridiventare una altemativa di 
democrazia e di progresso al-
1'attuale regime gollista. 
-Guy Mollet, che nella sua 

Iunga carriera di segretario 
generale della SFIO ha sulla 
coscienza piu di un peccato. 
e non veniale. ai danni del-
l'unita delle sinistre, ha per-
fettamente capito qual e la 
posta in gioco al Congresso 
di Epinay. « Se domani — ha 
scritto il vecchio leader so
cialista proprio in questi gior-
ni — dovesse trionfare nel no
stro partito una maggioranza 
capace di rimettere in causa 
la missione rivoluzionaria del 
partito socialista e la sua vo
lonta unitaria a sinistra, ogni 
speranza di rinnovamento mo-
rirebbe e il socialismo in 
Francia subirebbe una grave 
battuta d'arresto ». 

Di quale eventuale e dan-
nosa maggioranza parla Guy 
Mollet? Non vi possono esse
re dubbi in proposito: di una 
maggioranza di tendenza so-
cialdemocratica che colloche-
rebbe 1'asse del nuovo parti
to in posizione obliqua tra 
centro e sinistra e farebbe 
affondare le fragili speranze 
unitarie affiorate nella sini
stra in questi ultimi dodici 
mesi. Perche ormai il socia
lismo francese e davanti ad 
una scelta storica: rompere 
con le pratiche socialdemo-
cratiche delFultimo trenten-
nio, che hanno portato la 
SFIO ai peggiori compromes-
si con la borghesia francese 
ed hanno scavato un profon-
dissimo solco di diffidenza 
tra socialist! e comunisti; op-
pure insistere sul «modello 
svedese > (che ormai e con-
testato nella stessa Svezia e 
fa parte perfino del bagaglio 
gollista) e allora condannare 
il paese, per molti anni an
cora. all'egemonia degli ere-
di di De Gaulle. 

Senza ritornare sulla disfat-
ta del Fronte popolare, pro-
vocata in una certa misura 
dallo scrupolo di Blum di re
stare un buon amministratore 
del capitalismo. tutte le crisi 
che hanno travagliato la si
nistra francese nel dopoguer-
ra portano il marchio di fab-
brica deU'orientamento social-
democratico della SFIO e del
la mai digerita scissione di 
Tours. 

Nel 1947 e il socialdemo-
cratico Ramadier a estromet-
tere dal governo i comunisti 
e a rompere l'unita che s'cra 
faticosamente e sanguinosa-
mente ricosb'tuita nella lotta 
contro il collaborazioninno di 
Vichy e il nazismo. Nel 1956, 
dopo quasi died anni di lotte 
fratricide che hanno disorien
tate la classe operaia, comu
nisti, socialisti e radicali gua-
dagnano un mi Hone di voti 
alle legislative del 2 gennaio 
avendo fatta campagna unita
ria per la pace in Algeria. 
Mollet e Mendes France guida-
no un governo di sinistra che 
ha l'appoggio dei comunisti e 
che fa rinascere nel paese la 
illusoria sensazione di un nuo-

vn Fronte popolare. Ma cin
que mesi dopo Mollet opta 
per la « pacificazione » in ac-
cordo con le forze del colo-
nialismo francese, attacca lo 
Egitto assieme ai conservato-
ri britannici mentre all'Est 
esplodono i fatti d'Ungheria. 
Tra comunisti e socialisti ca
de ancora una volta lo scher-
mo della vecchia diffidenza e 
la sinistra e di nuovo a bran-
delli. In questa situazione. nel 
1958, e ancora Mollet. assie
me al clericale Pflimlin. ad 
aprire le porte del paese al 
generale De Gaulle. E a que
sto punto tutta la geografia 
politica francese viene scon-
volta: scompaiono praticamen-
te i democristiani assorbiti 
dall'ondata gollista, si sfascia 
il partito radicale e la bor
ghesia francese da il benser-
vito a Mollet che si ritrova 
alia testa di un partito che 
ha fallito l'ultimo compromes-
so al centro e non ha piu 
agganci a sinistra. 

Occorrono cinque anni pri
ma che la sinistra riprenda 
a balbettare un abbozzo di 
dialogo. Mitterrand alia testa 
di una indefinibile sinistra Ii
berale. Billeres con gli scam-
pati dal naufragio radicale e 
Mollet ancora e sempre in sel
la alia SFIO fondano la « Fe

derazione della sinistra demo
cratica e socialista » e que
sta riallaccia il discorso coi 
comunisti. Le idee di allora 
sono gia. in embrione. quel
le di oggi: ricostruire una 
sinistra organica capace di ri
dare ad una opinione demo
cratica disorientata ed avvili-
ta (e, in certe sue frange. 
rifugiatasi anch'essa nel golll-
smo) la speranza di una al
temativa socialista. 

Alle elezioni presidenziali 
del 1967 Francois Mitterrand. 
candidate) delle sinistre. met
te in ballottaggio per la pri
ma volta il generale De Gaul
le: il che riconferma la rina-
scita della fiducia tra le for
ze popolari pronte a ritrovar-
si sulla stessa barricata quan
do i partiti di sinistra sono 
capaci di esprimere un orien-
tamento unitario. 

Ma un anno dopo e il 1968. 
la grande fiammata del fe
nomeno contestatario nelle 
lunghe e calde giornate di 
maggio. Una contestazione 
che. se e diretta prima di 
tutto contro il sistema capita-
lista e sfoga violentemente 
umori e idee repressi dal fer-
reo coperchio di dieci anni di 
paternalismo degolliano. at
tacca anche la « sinistra tra
dizionale ». , 

Le manovre fallite 
di Mendes France 

La preoccupazione principa-
Ie del PCF. in questo momen
to, e di evitare uno scontro 
frontale con le forze della 
borghesia. scontro che si ri-
solverebbe (1'analisi dei rap
porti di forza e le rivelazio-
ni successive lo hanno con-
fermato) in una disfatta per 
il movimento operaio france
se. Da questa preoccupazione 
scaturiscono due posizioni: 
una. nei confronti della sini
stra non comunista — cioe 
la FGDS — che si concre-
tizza nella proposta di un pro
gramma comune di governo 
da'offrire al paese: 1'altra. 
diretta a combattere le av-
venturistiche tendenze del mo
vimento « gauchiste ». 

La rottura netta tra comu
nisti e ultrasinistri e sconta-
ta. Ma e a questo inesorabile 
banco di prova del maggio 
1968 che vien fuori tutta la 
precarieta del c federalismo ^ 
della sinistra non comunista, 
l'ambiguita della sua vecchia 
anima socialdemorratica. Mit
terrand e Mendes France (con 
Mollet in posizione arretrata 
ma condiscendente) ignorano 
la proposta comunista e avan-
zano pubblicamente la forma
zione di un governo sostan-
zialmente orientato verso il 
centro-sinistra E intanto Mpn-
des France corre alio stadio 
Charlety a sostenere. assieme 
ai dirigenti della CFDT. eredi 
del defunto sindacalismo cat-
tolico, le manifestazioni dei 
contestatari. 
' La manovra e fin troppo 

scoperta: socialisti. mitterran-
diani e radicali cercano da 
una parte di strumentalizza-
re la rivolta «gauchiste > e 
di servirsene come trampoli-

no di lancio per tornare alia 
testa del paese e dall'altra di 
recuperare politicamente il 
moderatismo centrista attra
verso un governo di terza 
forza che escluda i comuni
sti dal potere. 

Ventiquattro ore dopo que
sta operazione crolla e con 
essa tutte le alleanze fatico
samente tessute a sinistra dal 
1963 in poi. De Gaulle, che 
era andato a cercare conforto 
tra le truppe francesi in Ger-
mania, torna aU'Eliseo, scio-
glie le Camere e indice per 
il giugnp successivo le ele
zioni generali. La sinistra e 
di nuovo a pezzi. Dalle urne 
esce un successo senza-prece
dent! Der il gollismo (300 seggi 
su 460). la «debacle» della 
FGDS e un sensibile regres-
so dei comunisti. 

Nei mesi successivi la mor
te della Federazione. il dislo-
camento dei radicali. l'auto-
affondamento della SFIO. la 
disfatta dell'ultimo tentativo 
centrista di Defferre alle pre
sidenziali non sono che l'ul-
teriore conferma della silen-
ziosa esplosione interna che 
ha frantumato la sinistra. Or
mai bisognera ripensare. alia 
luce di queste esperienze. 
qualcosa di profondamente 
nuovo per ridare fiducia alia 
opinione democratica. 

Tre anni dopo. se siamo 
ancora ben lontani dall'unita 
sindacale e se i partiti di 
sinistra, sul piano concreto 
non sono andati al di la di 

una temporanea alleanza in oc-
casione delle municipali di 
marzo. molte diffidenze sono 
cadute, molti equivoci sono 
stati chiariti e un nuovo spi-
rito unificatore riaffiora. 

Nostalgie centriste 
dell'ala socialdemocratica 

E* un fatto che. per esem-
pio, la CFDT — cioe il ramo 
piu robusto uscito dalla crisi 
del sindacalismo cattolico — 
si e pronunciata per il socia
lismo al termine del suo 35. 
Congresso mentre la CGT. 
avendo tratto le giuste con
clusion! dalle lotte del '68. 
ha approfondito la pratica 
della democrazia sindacale. E 
queste due mutazioni hanno 
portato ad accordi a lunga 
scadenza tra i due sindacati. 
a un programma comune per 
ora soltanto rivendicativo ma 
che costituisce gia un pro
gresso sensibilissimo (e qua
le il sindacalismo francese 
non conosceva da anni) verso 
una piu profonda unita sin
dacale. 

Sul piano politico, se i co
munisti da una parte hanno 
compiuto un coraggioso sfor
zo di analisi della situazione 
interna e internazionale per 
precisare i contenuti democra
tic! del socialismo ch'essi vo-
gliono costruire in Francia nel 
rispetto delle tradizioni e del
la storia francesi, i sociali
sti dal canto loro — col con
gresso di Issy les Moulineaux 
— si sono impegnati a man-
tenere costantemente a sini
stra I'asse politico della loro 
azione, ad emarginare doe le 
sempre forti nostalgie centri
ste della vecchia ala socialde
mocratica che, perduto Mol
let, ha il suo portabandiera 
in Gaston Defferre, sindaco 
di Marsiglia. E questa duplice 
e indispensabile chiarificazio-
ne ha permesso la ripresa di 
un dialogo tra comunisti e 
socialisti il cui bilancio pur 
mettendo in luce il permane-
re di alcuni contrast! di fon-
do, ha aperto la prospettiva 
di una nuova tappa di appro-

fondimento di questo dialogo 
che potrebbe e dovrebbe sfo-
ciare, ma a scadenza piu lun
ga. nella formulazione di un 
programma politico comune. 

Ed e qui. in questa atmo-
sfera di speranze riaffioranti 
in ogni settore della sinistra. 
che si colloca il Congresso 
dell'unificazione socialista: e 
non occorre dime di piu per 
sottolineare la sua importan-
za. Perche dal prevalere di 
questa o quella tendenza di-
pendera la ripresa o 1'accan-
tonamento del dialogo coi co
munisti, o la ripresa del dia
logo in uno spirito di riser-
va che condurrebbe ugual-
mente il processo unitario in 
un vicolo deco. 

I rischi sono presenti a tut-
ti e — come abbiamo visto 
— Mollet li ha denunciati in 
partenza: e si tratta di rischi 
che vanno da una ambigua 
operazione di compromesso 
caldeggiata dall'ala socialde
mocratica per rendere il nuo
vo partito c ingovernabile » a 
sinistra, fino alia possibilit* 
di una nuova scissione. In 
altre parole ad Epinay la si
nistra non comunista gioca 
una carta dedsiva per se stes
sa e per le speranze unitarie 
di tutta la sinistra francese. 
E di fronte ad una destra 
che Mollet aveva definite quin-
dici anni fa € la piu stupida 
del mondo > ma che ha di-
mostrato capadta eccezionali 
di recupero, il socialismo fran
cese deve compiere una scel
ta che gli eviti di ricevere 
sulla testa, come un boome
rang maligno. la frase del 
suo vecchio leader, a riposo 
ma non in pensione. 

Augusto Pancaldl 

;% ^-. 'i — v , , - V . i l '{ .Vit^ •> i L, * « . : i \ . 4 " * t t V > » v . -•» i . •**; • i f *;*. 


