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II convegno dei docenti medi cattolici 

L'INSEGNAMENTO 
DELLA FILOSOFIA 

Come muoversi per superare la siluazione presente, dove I'ideale di un apprcn-
dimento disinteressato si capovolge nella pratica del disinferesse ad apprendere 

Si e svolto nei giorni scor-
si il 74. convegno nazionale 
di studio dell'UCIIM (Unio-
nc cattolica italiana inse-
gnanti medi) sul tenia: « Li-
nee educative e culturali 
della formazione preadole-
scenziale, adolescenziale, e 
giovanile nelle scuole secon-
darie. Confronto di antropo-
logie nella prospettiva di 
una scuola nuova ». Al cen-
tro della discussione (per 
quello che ho potuto vedere 
dai resoconti di Alfredo 
Vinciguerra sul Popolo) so-
no stati tre temi: una nuo
va definizione della funzio-
ne docente, la riforma della 
scuola secondaria, il conte-
nuto culturale e l'asse edu-
cativo dei programmi. 

Tutti e tre i temi merite-
rebbero una analisi attenta, 
ma in questa sede voglio 
soffermarmi solo sull'ulti-
mo, sia perche e certamente 
il piu trascurato — in ge
nerate — nelle controver-
sie sulla riforma della scuo
la (attente soprattutto al-
l'aspetto istituzionale), sia 
perche, nel merito, esso sol-
lecita certamente anche da 
parte nostra una risposta 
capace di avviare un con
fronto non episodico e non 
soltanto polemico. 

I temi 
proibiti 

II primo punto su cui, in 
generate, non si puo non es-
sere d'accordo e la denun-
cia del distacco della scuo
la dai grandi temi del mon-
do di oggi: anche da un pun-
to di vista strettamente cul
turale, e facile la constata-
zione che i programmi di 
italiano di storia e di filo
sofia raramente vanno ol-
tre il primo novecento 

Concorrono a questo da-
to di fatto, a mio awiso, tre 
ordini di considerazioni: la 
mole eecessiva dei program
mi, che studenti e insegnan-
ti non riescono a smaltire 
con l'attuale organizzazione 
della didattica; l'assenza di 
una politica di aggiorna-
mento del corpo docente, 
per cui la cultura che entra 
nella scuola difficilmente 
supera il livello di conoscen-
ze raggiunto dall'insegnan-
te nel periodo dei suoi stu-
di universitari; infine — ed 
e la ragione piu di fondo 
— una ambigua quanto te-
nace < prudenza > nell'evita-
re che nella scuola entrino 
argomenti troppo scottanti, 
capaci di suscitare interessi 
e contrapposizioni ritenuti 
estranei in base ad una tra-
dizionale concezione dello 
studio, come apprendimento 
disinteressato, e per i quali 
si pensa invece che la fami-
glia o la vita siano maestre 
piu idonee. 

Gia queste ragioni indi-
cano dei punti concreti su 
cui occorre riformare la 
scuola, i suoi programmi e 
la sua organizzazione didat
tica: I'ideale di un appren
dimento disinteressato, co
me la stessa esperienza quo-
tidiana ci insegna, si capo
volge sempre nella pratica 
di un disinteresse ad ap
prendere; e quindi e del tut-
to da condividere l'esigen-
za, emersa al convegno del
l'UCIIM, di superare la si-
tuazione oggi esistente. Ma 
in quale direzione? 

L'interesse del convegno 
•i e concentrato soprattutto 
sull'insegnamento della fi-
losofia, un argomento at-
tualmente molto discusso (e 
itato al centro anche dell'ul-
timo congresso della Societa 
Filosofica Italiana e il di-
battito continuera anche nel 
prossimo). E la conclusione 
del convegno e che questo 
insegnamento debba essere 
non esclusivo degli attuali 
licei, bensi esteso a tutta la 
fascia della scuola seconda
ria superiore, e indirizzato 
fondamentalmcnte ad aiuta-
re i giovani a trovare una 
risposta «personale e co-
•cicnte » ai dubbi che li in-
vcstono e ai contrasti in cui 
vivono. 

Sulla conclusione che la 
filosofia non debba esscrc 
insegnata solo ncgli attuali 
licei (e sulla prospettiva di 
una scuola secondaria supe
riore unitaria) si puo con-
venire, anche partendo da 
•Itri presupposti. A chi stri
ve non pare dubbio, anche 
sulla base dell'esperienza, il 
peso che questo insegna
mento ha — gia oggi — sul
la formazione e l'orienta-
mento dei giovani. Ma cer-
to esso devc esse rinnovato 
profondamente, non solo 
per liberarlo da tenaci pre
supposti idealistici, ma per 
restituire ad esso una fun-
zionc nuova, come acquisi-
zionc di una piu matura e 
consapevole coscienza sto-
rica, come critica dclle ideo-
Itfie c approfondimento 

teorico dei problemi, che 
non cessano di proporsi alia 
riflessione dell'uomo. 

E per restare nel concre-
to, pare a me che un punto 
acquisti rilievo immediata-
mente e cioe il modo stes-
so in cui si comincia a stu-
diare la filosofia: senza ade-
guati strumenti di conoscen-
za storica lo studente si tro-
va di fronte, aU'improvviso, 
a pensatori « arcaici» e di 
difficilissima comprensione 
come Eraclito e Parmenide 
e a filosofi delPaltezza e del
la complessita di un Socra-
te, di un Platone e di un 
Aristotele. Ed e molto vero-
simile che la necessaria ina-
deguate/iza con cui vengono 
effettuati questi primi ap-
procci condizioni anche il 
seguito dello studio, dando 
una immagine astratta e de-
formata di che cosa sia la 
filosofia stessa e la sua sto
ria, ridotta cosi a quel va-
no gioco di Idola theatri 
(mondi fittizi o scene di tea-
tro, in cui si succedono nel 
modo piu arbitrario e casua-
le « dottrine » ed escogita-
zioni incomprensibili) di cui 
parlava Bacone. 

Si tratta di una questione 
che ne coinvolge altre e piu 
di fondo: e preferibile se-
guire una trattazione stori
ca o un esame dei problemi? 
E' preferibile rimettersi al
ia lettura diretta di testi di 
particolare importanza o e 
piu opportuna la mediazio-
ne di una esposizione com-
plessiva (e quindi necessa-
riamente piu sommaria e ge-
nerica) delle idee di un de-
terminato pensatore? E se 
la storia della filosofia non 
deve essere considerata co
me una astratta partenoge-
nesi di idee, come conser-
vare la sua specificita rispet-
to alia storia in generale? 
Sono domande la cui rispo
sta dipende dai concetto 
stesso della filosofia e tali 
quindi da chiamare in causa 
il senso della filosofia e del 
suo insegnamento. 

La risposta che e venuta 
dai convegno dell'UCIIM a 
questa domanda indica un 
atteggiamento polemico sia 
nei confronti della vecchia 
identita di filosofia e storia 
della filosofia di tradizione 
idealistica sia nei confronti 
dello storicismo marxista: la 
proposta e di un insegna
mento per problemi: mora-
li-psicologici nel primo an
no; gnoseologici-sociologici 
nel secondo anno, logico-epi-
stemologici nel terzo. La 
successione e l'accoppiamen-
to sono discutibili: non sa-
rebbe piu ragionevole unire 
la sociologia con la morale 
e la psicologia con la gno-
seologia? E perche i proble
mi logici per ultimi? Ma piu 
in generale ci si puo chie-
dcre come verranno defini-
ti i termini e la natura di 
questi « problemi »: sara il 
singolo insegnante? Una de-
terminata dottrina? O si tor-
nera ad una storia delle 
« soluzioni >? 

Ma queste considerazioni 
sono ancora secondarie. II 
punto essenziale e che tale 
insegnamento per un verso 
dovrebbe consentire ai gio
vani di non essere meri ri-
petitori ma « creator! delle 
proprie concezioni della vi
ta e del mondo > e per altro 
verso salvaguardare da due 
opposti awersari, lo scienti-
smo e lo storicismo. 

II confronto 
con il marxismo 

Qui il discorso rischia di 
diventare lungo: ma qual-
che considerazione deve pur 
essere fatta. Innanzt tutto 
non puo non trovare con-
senzienti ogni tendenza pe-
dagogica che solleciti ed 
esalti la partecipazione, il 
contributo, la critica del 
giovane. Ma altro e questo, 
altro e una concezione dello 
studio della filosofia come 
mcra « propedcutica > ad 
una piu autentica ricerca 
che dovrebbe essere condot-
ta in intcriorc homine, ap-
punto perche non nel mon
do. nella storia, insomma 
nelle cose, ma nella intcrio-
rita dcU'uomo e nella inti-
mita della coscienza abitc-
rebbe la verita o scendereb-
be la rivelazione. 

Di qui anche la necessaria 
distinzione che va fatta an
che nella polemica contro lo 
scientismo, giusta se rivolta 
contro il vecchio e inconsi-
stcntc prcgiudizio positivi-
sta (< piu avanza il labora-
torio piu indictreggia la 
parrocchia »: un insegna 
mento che, essendo all'infi-
nito, si traduce nella immo
bility ma pcricolosa se con-
testa il carattere pubblico e 
oggcttivo, cioe razionale e 
storico, che qualsiasi sape-
re deve potcr avcre per es
sere scientifico c quindi ri-
conosciuto come valido. 

Ma non a caso il convegno 
aveva come sottotitolo •Con
fronto di antropologie nella 
prospettiva di una scuola 
nuova ». II confronto infatti 
e stato soprattutto con il 
marxismo e questo non e 
privo di significato. E vo-
gliamo qui sottolineare due 
atteggiamenti che ci sem-
brano particolarmente rile-
vanti: il primo e che se e 
fondata la pretesa del marxi
smo di presentarsi come un 
umanesimo integrale, allo-
ra non si puo escludere in 
via preliminare che un dia-
logo tra marxisti e cattolici 
sia non solo possibile ma 
anche auspicabile; il secon
do e che, in ogni caso, non 
si puo fare ricorso a rispo-
ste preconcette, • opponen-
do dai di fuori, al materia-
lismo storico e dialettico, 
una concezione spiritualisti-
ca dell'uomo e della storia ». 

L'analisi che il padre ge-
suita Virgilio Fagone ha de-
dicato al tema (11 marxismo 
c un umanesimo?) da certa
mente una risposta comples-
sivamente negativa, ne sem-
bra mantenersi fedele agli 
stessi presupposti metodici 
ora ricordati (dico: sembra, 
perche dovrebbe essere let-
ta nel testo integrale per es
sere giudicata nel merito). 
Ma cio non toglie rilievo al 
problema posto. Non voglia-
mo, di certo, ne un sincreti-
smo ne un irenismo teori
co e proprto per questo il 
confronto deve andare avan-
ti, approfondirsi e trovare 
terreni concreti di verifica: 
la scuola puo essere uno dei 
piu significativi, per il mo
do come nel suo rinnova-
mento potranno positiva-
mente convergere tradizio-
ni storiche e ispirazioni 
ideali diverse ma tutte es-
senziali, marxiste, laiche, 
cattoliche. 

Ma allora perche tornare 
a vecchi schemi di comodo 
che attribuiscono agli altri 
posizioni travisate, e a se 
stessi posizioni idealizzate, 
per sostenere che la scuola, 
nella visione marxista, sa-
rebbe uno dei tanti stru
menti attraverso cui si rea-
lizza l'ideologia di stato, 
mentre la scuola, che si 
ispira alia pedagogia perso-
nalistica, sarebbe al servi-
zio dell'individuo umano in 
quanto tale e mirerebbe al
ia sua crescita piena e li
bera? 

Gabriele Giannantoni 

LA FRANCIA VERSO LE ELEZIONI 

II ricatto di Pompidou 
Utilizzando la Cosfituzione gollista il presidente fa balenare lo spettro della crisi a ripetizione in caso di vittoria 
delle sinisfre - Il regime non e riuscito a emarginare i comunisti e deve fare i conti con la loro politica uni
taria - Benche nessuno osi parlare di scissione il partito di governo attraversa una fase di profonde lacerazioni 

Pittori sovietici in Italia 

Un caloroso successo di pubblico sta riscuoten 
do alia sallcria « I I Gabbiano » di Roma la mo-
•tra di opere di cinque pittori sovietici che rap-
prescntano tendeiue tra le piu significative del-
l'attuale pittura nell'URSS. I cinque artisti sono 
Victor Ivanov, Dmitry! JilinskiJ, Gheli] Korjev, Pe
ter Ossovski], Yefrem Zverkov. La mostra, che ri-
marra aperta lino al 18 gennaio, verra in seguito 
allestita a Torino, a Bologna e a Milano. 

La galleria « I I Gabbiano » si propone di far 

conoscere al pubblico italiano i migliori rappre-
sentanti dell'arte sovietica anche attraverso altre 
iniziative. Nella prossima stagionc sara infatti or-
ganiuata una esposizione di quadri del pittore 
Deineka, che e stato presente con una «persona
te > alia Biennale di Venezia del '70 , e una mo-
stra dedicata a Jilinski], Ogni stagione, infine, la 
galleria romana presenters un pittore sovietico 
scelto, di volta in volta, non solo tra quelli gia 
affermati, ma anche tra i piu giovani. Nella foto: 
Jilinski] - « La famiglia di Cernyscev >. 

Per uscire dalia grave situazione del centro Euratom 

Proposte per Ispra 
Un documento della Federazione comunista di Varese - La ricerca in funzione esclusiva de
gli interessi dei monopoli e una strada senza sbocco - Una politica energefica per il futuro 

Pubblichiamo questo do
cumento deUa Federazione 
del PCI di Varese sul 
Centro Euratom di Ispra, 
elaborato nel corso di in-
contri avuti con i lavo-
ratori interessali. 

II centro di ricerche di 
Ispra fu ceduto dall'Italia al-
TEuratom nel 1960. 

L'Euratom nasceva con una 
grande contraddizione: da un 
lato le forze politiche ed eco 
nomiche che premevano per 
un ruolo indipendente del ca 
pitale europeo. dallaltro le 
forze che si identificavano. 
attraverso la Nato, con gli 
Stati Uniti d'Amenca. 

Queste forze erano entram-
be presenti nella classe din-
gente europea e quindi, men
tre si sviluppavano i reattori 
ad acqua pesante in Europa, 
contemporaneamente si finan-
ziavano. attraverso la Nato, i 
reattori ad acqua leggera che, 
nati per i sottomarini, grazie 
ai forti investimenti diveniva-
no competitivi per ia produ-
zione di energia elettnca. Ora 
la contraddizione e giunta al 
suo nodo cruciale. ad Ispra 
si vuole ridurre drasticamente 
la ncerca nucleare e dare al 
Centro comunitario di ricer
che un'eventuale sopravvi\en 
za basata sulla ricerca ecolo-
Sica e ncerta a lungo termme 
non orientata. Si cerca cosi 
di eludere il vero problema. 
anziche ammettere apertamen-
te di aver sbagltato e di dimo 
strare, con un programma va
lido. Ia volonta di fare una 
politica energetlca per un 
prossimo futuro. 

Si pens! come la Cee am-
mmistra il personale: disrn-
minazione per Ia met* del 
dipendcnti del centro dt 
Ispra e duplice sfruttamento 
de. lavnraton attraverso Tap 
pa]to illegale di mano d'opera. 

Le I«"R«. ael Iavom dei sin 
go!i paesi sono un ostacolo 
al rapiUle che diventa sem 
pre piu internazlonale: la Cee 
non puo ammettere di nspct 
tare lo Statute dei diritti dei 
lavoratori o la legge contro 
l'appalto di mano d'opera. n 
piccolo mondo di sfruttamen
to che aJeggia intomo aJ cen
tro di lepra ripete gll ache-

mi del mondo piu ampio 
dei monopoli a cui si rifa. 
La lotta alia discriminazione 
e quindi un aspetto della lot
ta degli operai contro i mo-
nopon mternazionali. 

La ricerca in funzione esclu
siva degli interessi dei mono
poli e una strada senza sboc

co. Porta alia dispersione del
le energie, alia distruzione di 
una classe dingente scientifi-
ca, piegata al ruolo di faccen-
diera delle inaustrie e dei 
gruppi di potere. II carrie-
nsmo scieniifico non si di
stingue dai carrierismo negli 
altri settori se non per il suo 
modo di mascherarsi con ali
bi tecnologici: :n realta la ri
cerca e spogliata di ogni sua 
funzione sociale, non e al ser 
vizio deiruomo ma oggetto di 
consumo nell'interesse di po-
chi sfruttatorL 

Esaminiamo lo sviluppo del
la ricerca aU'Euratom, di cui 
Ispra e il principale stru 
mento. 

Dalla sua costituzione, il 
OCR ha svolto due piani 
quinquennali ot ricerca nu
cleare applicata polarizzati 
quasi esciusivamente sul pro-
getto Orgel (sviluppato fino 
alia costruzione del reattore 
Essor). Al termine del secon-
ao piano non vi e y.u .jeeuruo 
tra i sei paesi su come pro-
scguire ia ricerca 

Ora si propone un nuovo 
orientamento verso Ia ricerca 
a lungo termme e per aiti-
vita di servizio pubblico e 
privato. Cio sigmfica. in pra
tica, sospendere le attivita 
di ricerca applicata ai reat
tori, scopo istituzionale del-
l'Euratom. Non e vero che 
Ia ricerca comune nel settore 
nucleare non e piu necessa 
ria: e vero invece che fa co
modo ai grandi monopoli del 
settore sviluppare in proprio. 
e senza interferenze pubbli 
che. un'attivita che e ormal In 
grado di procurare roiossali 
profitti. 

l<e attivita di sorvizo pub 
blico sono dirette soprattutto 
verso I'ecologia e Tinformaii 
ca che non sono previste dai 
Trattato dl Roma. Cid com 
porta gravi conseguenze: la 
chiusura del reattori Essor 
(Ispra) ed HR (Olanda) • 

la riduzione di alcune centi-
naia di unita del personale 
di ricerca. Un altro aspetto 
che conferma l'orientamento 
reazionario della Commissio-
ne e del Consiglio dei Ministri 
e 1'aumento dei finanziamenti 
a favore della ricerca svilup-
pata in proprio dalle Industrie 
e dalle organizzazioni nazio-
nali. 

I comunisti osservano che 
1'abbandono della ricerca pub 
blica applicata ai reattori 
non e giu.sttlicata anzt nella 
fase attuale di applicazione e 
richiesto uno sforzo magginre 
per i reattori veloci e ter-
mici. per la fusione ed even-
tualmente per l'an-icchimen-
to deU'uranio. 

Quindi si richiama il gover
no italiano a Tar valere inte-
gralmente gli impegnl presi 
dalla Comunita Europea col 
Trattato di Roma In partico
lare gh impegni a « sviluppare 
le ricerche e assicurare la 
diffusione delle conoscenze » e 
« la realizzazione degli impian-
ti fondamentali necessan alio 
sviluppo dell'energia nuclea
re nella comunita » (Art. 2 del 
trattato di Roma). E" da re-
spingere la nauzione degli et 
fettivi di ricerca. gia ora cosi 
deboli in campo europeo. che 
anzi vanno potenziatt al di so-
pra dei genenci unpcgni pre 
si col trattato di cessione del 
centro di Ispra (legge 1. ago 
sto 1960 n. 906). Infine, il po-
tenziamento e lo sviluppo del 
la ricerca al centro di Ispra 
pongono in primo piano Ia 
necessita della democratizza-
zione di tutti gli organismi 
della Comunita Europea con 
la partecipazione delle orga 
nizzazioni sindacali, del movi-
mento operaio e democratico 
dei paesi InteressatL 

Qualora perduras.se 1'incapa 
cita della ComunitA Europea 
a realizzare, in questo qua.iru 
I suoi compitt presso II cen 
tro di Ispra. t comunisti n 
tengono che il governo italia
no oebba impexnarsi a rile 
vare gll tmpianti non con fina 
lita autarchiche che non a 
vrebbero sbocco, bensi per fa 
re del centro uno strumento 
effettivo di cooperazlone In
ternazlonale. 

In ogni caao la attivita dl 

ricerca nucleare deve essere 
vista in una prospettiva dl 
sviluppo delle fonti di ener
gia che tenga conto di una 
strategia generale dell'approv-
vigionamento, basata sia sui 
bisogru reali dei popoli che 
sulla esigenza di conservazio-
ne dellambiente in cui l'uomo 
viva 

Le attivita non nuclear! pos 
sono essere un ulteriore mo-
tivo di sviluppo oelia rirerca 
sotto controllo pubblico. Quel
le nel campo della difesa del 
1'ambiente e deH'informatica, 
ad esempio, possono essere 
auspicabili purche siano diret
te effettivamente nell'interes 
se pubblico e non siano un 
sempl:ce supporto della in 
dustria privata europea ed 
amencana. Quindi. ricerca non 
soltanto rivolta alio sviluppo 
dell'industna ma anche della 
agricoltura e attivita collatera-
li di trasformazione. conser 
vazione e distribuzione del 
suoi prodotti. in modo da 
evitare rimpoverimento e lo 
spopolamento dei paesi meno 
sviluppati tecnologicamente. 

Inoltre. devono essere sem 
pre piu sviluppate ricerche 
dirette a risolvere i problemi 
dei grandi obiettivi di rifor
ma. sottraendo ai grande ca 
pitale le decision! sugli inve
stimenti che spettano al pole 
re politico con il democratico 
controllo pubblico Pensiamo 
ad esempio ad uno sviluppo 
delle ricerche comunitane n 
volte al settori dei trasporti, 
della casa e della salute. Si 
deve prevedere un collega-
mento della ncerca europea 
con i problemi del terzo mon
do. Anche qui. beninteso. non 
si auspica una funzione neo-
capilaiistica del CCR quale e 
effettuata oggi dalla Commis-
slone. ma uno studio comune 
dei problemi dello sviluppo 
di tutti qupsti pnesi in «nno 
nia con i bisogni real! del 
popoli, in funzione antirapita 
listica e antimperialista. SI 
devono quindi prnniuovere 
scambi culturali con I paesi 
soclalisti. con i paesi africanl. 
asiaticl e sud-americanl, uti
lizzando il centro dl Ispra co 
me supporto tecnlco e luogo 
di formazione In comune dei 
quadri scientlflcl e tecnld. 

Dal nostro corriipondente 
PARIGI, gennaio. 

Sorridente. duttile, maestro 
nell'arrotondare gll angoll piu 
acuti, ma corlaceo negll af-
fari, perfino duro e spietato: 
cosi Pompidou era stato de-
scrltto da un suo biografo 
negli anni non troppo lontani 
del suo servizio alia Banca 
Rotschild, quando de Gaulle, 
deluso dalla dlsfatta del Ras-
semblement du Peuple Fran-
cais (RPP), aveva cominciato 
la « traversata del deserto », 
cioe 11 secondo esilio volon-
tano ed agreste, tra il 1952 
e 11 1958. Presidente della Re-
pubblica da oltre tre anni, 
Pompidou ha sempre cercato 
dl mostrare in pubblico la 
parte dl se piu Incline al 
sorriso e aU'accomodamento. 
E v'e riuscito fino alia con-
ferenza stampa del 21 settem-
bre scorso. II mezzo insucces-
so del « suo » relerendum sul-
l'Europa, 11 caso Aranda e le 
crlsi interne del gollismo do 
vevano averlo messo dl cat-
tivo umore. 

Quel giorno Pompidou non 
era piu U presidente un po 
cardmalizio. il sorriso alle 
labbra e la grossa mano be 
nedlcente, ma era un uomo ir-
ntnto e irntabile, che mo 
strava i denti e rispondeva 
con asprezza ai giornalisti, 
quasi che le loro domande 
fossero una sfida alia sua au-
torita e al suo potere. A un 
certo punto, esasperato da chi 
gli chiedeva cosa avrebbe fat
to in caso di vittoria eiettorale 
delle slnistre, rispose secco: 
« Non sappiamo quello che sa-
ranno le elezioni, dubito che 
siano cio che voi dite. non so 
cosa fard e anche se lo sa-
pessi non lo direi» E a un 
altro che lo incalzava per 
strappargli un chiaro impegno 
di rispetto del voto popolare, 
reagi quasi brutalmente: 
oQuaiunque sia U risultato 
delle elezioni, dovrd formare 
un governo. Bisognera che 
questo governo non sia rove 
sciato daU'Assemblea e se sa
ri rovesciato avro la possi
bility, se lo voglio, di scio-
gliere la Camera e di fare 
appello al paese». 

Insomma Pompidou, a giu-
dlcaxe dalle sue amblgue ri-
sposte, potrebbe anche for
mare un governo in contrad
dizione con la nuova maggio-
ranza; un governo che, subito 
rovesciato, gli permetterebbe 
dl sciogliere l'Assemblea e dl 
indire nuove elezioni legisla
tive. Lo ha detto e pud farlo 
legalmente perche la Costitu 
zione. se non la morale po
litica, glie lo consente. 

Quando si dice che de Gaul
le ha dato al paese delle solide 
istltuzloni e si porta a testi-
monianza dl questa afferma-
zione il fatto che da quin-
dici anni la Francia non co-
nosce praticamente crisi dl 
governo. si dice solo una par
te della verita. L'altra parte 
e che il generale ha lasciato 
al paese una difficile eredita 
istituzionale dalla quale, un 
giorno o 1'altro, possono sca-
turire conflitti ben piu gravi 
di una semplice crisi di go
verno. Ne parlamentare ne 
presidenziale. ma piu presi-
denziale che parlamentare e 
con una accentuata tendenza 
al presldenzialismo da quan
do Pompidou siede all'EIiseo. 
il regime attuale francese e 
un grosso equivoco che ha 
potuto reggersi fin qui su una 
coincidenza: 1'identitft quasi 
completa tra maggioranza 
parlamentare e maggioranza 
presidenziale 

Nelle sue a Memorie di spe-
ranzan, pubblicate poco pri
ma della sua morte, de Gaul
le aveva cosi spiegato la ne
cessita del nuovo regime: «Af-
finche lo Stato sia, come deve 
esserlo, lo strumento dell'uni-
ta francese, deU'interesse su
premo del paese, della con
tinuity dell'azione nazionale. 
ritenevo necessario che il go
verno dipendesse non dai Par-
lamento. cioe dai partiti. ma, 
al di sopra di essi. da una 
testa direttamente eletta dal-
rmsieme della nazione e mes-
sa in condizione di volere, di 
decidere, di agire». 

II Presidente della Repub-
blica, eletto a suffragio uni
versale, sceglie il primo mi-
nistro. decide delle grandi op 
zioni del governo, e padrone 
assoluto della politica estera 
del paese. La Camera, domi-
nata da una maggioranza e-
ietta dalle stesse forze poli-
tiche che hanno eletto il Pre
sidente della Repubblica, re-
gistra e approva le decision! 
govemative ed i suoi dibat-
titi. spesso. non sono che pura 
formalita. Ogni qualvolta il 
Presiaente ael la Kepubblica 
viene a trovarsi in dissidio 

cot capo oei governo. lo cam 
bia senza consultare ne 11 
Parlainenio ne U Consiglio dei 
ministri e ne nomma un altro 
piu disposto a mettere in pra
tica le sue decision! senza 
troppo diScutere. 

Insomma, anche le crisi di 
governo sono appannaggio 
presidenziale e pud accadere, 
come accaduto a Chaban Del-
mas. che il primo ministro sia 
liquidato daU'Ente supremo 
dopo aver ottenuto uno schiac-
ciante voto di fiducia allaCa 
mera: questa e la regola de-
mocratica della Quinta Re
pubblica. 

Sistema perfetto finche Prê  
sidente della Repubblica e 
maggioranza parlamentare 
sono dl uno stesso ceppo po 
litico. questo regime latto su 
mlsura dai generale de Gaulle 
per il generate ue Gauiie si 
inceppa e diventa inoperante 
In caso di contraddizione tra 
i due termini deH'equazione. 
E la contraddizione pud na-
scere perche una legislature 
dura quattro anni ed un « pre-
aldenilaton na dura aette, 

perche elezioni legislative ed 
elezioni presidenzlali si fanno 
in tempi diversi. 

E' dunque evldente che 
Pompidou non potrebbe piu 
esercitare i suoi poterl se la 
maggioranza parlamentare 
fosse dl sinistra. I suoi go
vern! di destra verrebbero re-
golarmente rovesciatl e nes-
suna legge passerebbe. E nel 
caso In cui Pompidou accet-
tasse di formare un governo 
di sinistra corrispondente alia 
nuova maggioranza parlamen-
tare, come potrebbe concl-
liare la sua politica conser-
vatrlce con quella del go
verno? Ne deriverebbe un in-
sanablle dissidio che condur-
rebbe o alle dimissioni del 
Presidente della Repubblica e 
a nuove elezioni presidenzlali. 
o alio scioglimento della Ca
mera ed a nuove elezioni le 
gislatlve. 

Questa e la prospettiva che 
sta davanti al paese, In caso 
di vittoria delle sinistre, gra 
zie alia Costituzione degollia-
na: e Pompidou non manca 
di specularvl sopra facendo 
balenare lo spettro di crisi 
a ripetizione e di altre ele
zioni a brevissima scadenza 
qualora una vittoria popolare 
portasse alia Camera una 
nuova maggioranza. 

De Gaulle non aveva pre-
vlsto questa eventuality? O 
la frettolosita con la quale 
erano state redatte la Costitu
zione del 1958 e le sue mo-
dificazioni del 1962 e la 
causa prima di queste con-
traddizloni? C'e un po* di que

sto, lndubbiamente. Ma c't 
anche dell'altro. C'e che de 
Gaulle — e qui sta uno dei 
maggiori falllmentl del golli
smo sul piano politico —ave 
va pensato e sperato che, una 
volta congelate tutts le forze 
di centrodestra in un grande 
mo vi mento nazionale dl tlpo 
conservatore, 11 centro - sini
stra avrebbe fatto altrettanto 
creando un movimento di tlpo 
labunsta. sicche 1 comunisti si 
sarebbero trovati isolatl e po
co a poco avrebbero perduto 
la possibility dl avere una 
qualsiasi influenza sulla vita 
politica francese. 

Nemico irriducibile dei par
titi, de Gaulle amblva insom
ma a condurre la Francia ad 
una sorta di blpolarlsmo po
litico, come l'America. come 
l'Inghilterra, e tutto sembra-
va dargli ragione. In pochl 
anni il gollismo aveva radl-
calmente mutato la geografia 
politica della Francia assor-
bendo o legando a se tutte 
le formazionl dl centro-destra, 
compreso il vecchio partito 
conservatore di Plnay. Sulla 
opposta sponda, le divergenze 
mai sopite tra comunisti e io-
cialisti potevano far pensare 
alia possibility dl un secondo 
raggruppamento comprenden 
te i residui del moderatismo. 
gli scampatl alia « debacle » 
radicale e 11 partito sociallita. 
II bipartitismo insomma sem-
brava cosa fatta. E i comu
nisti sarebbero stati resplnti 
nel ghetto delFestrema 6ini 
stra, ridotti a una fran"'-
senza peso ed autorita 

Perche e fallito 
il disegno di De Gaulle 

Su basi come queste, ov-
viamente, le istituzioni degol-
llane potevano reggere a qual
siasi prova: il Presidente del
la Repubblica. infatti, avrebbe 
potuto governare senza crisi 
troppo frequenti o dolorose 
ora con un governo conserva
tore, ora con un governo la-
burista e assicurare la sta
bility e la continuity del gol
lismo e del capital ismo. 

Ma de Gaulle aveva fatto 
1 conti senza l'attaccamento 
dei francesi al pluripartltismo, 
se e vero — come dice un 
vecchio adagio — che cin-
quanta milioni di francesi 
rappresentano cinquanta mi
lioni di opinioni diverse. So
prattutto aveva fatto 1 conti 
senza il PCF e le sue pro
fonde radici popolan. Non sol
tanto il PCF ha resistlto al-
1'isolamento dei primi anni 
di gollismo. quando anche 
Mollet e la SFIO socialde 
mocratica partecipavano al 
governo del generale. ma ha 
saputo capovolgere I piani gol-
listi e ricostruire popo a poco. 
pazlentemente, intelligente-
mente. l'unita delle sinistre. 

Ed i grandi piani dl bipo-
larizzazione sono crollati. II 
centro moderato, al cui soc-
corso era venuto Servan 
Schreiber con i resti del par
tito radicale. non essendo riu 
sclto ad attlrare i soclalisti 
nella sfera centrista. ha do-
vuto darsi nuovi connotatl po-
litici in un «Programma n 
formatore» che e una sorta 

di Vaneelo rtel terzaforzLsmo 
a modello *72 ». 

A destra, i superhiii 
dei vecchi partiti moderati e 
conservator! della Quarta Re 
pubblica — i repubblicanl in 
dipendentl di Glscard d'Es 
tamg e i centrlstl di Duhamel 
—dopo aver resistlto alia vo 

raciti dei gollisti accentua-
no, proprio in questa vigil ia 
eiettorale, i loro particolari-
smi, la loro autonomia, pren 
dono le distanze dai partito 
maggloritario e contano suite 
elezioni per rafforzarsi a auo 
danno. 

Insomma, la grande scon 
fitta del gollismo consiste in 
questo: esso non e riuscito 
a battere i comunisti quando 
erano isolati ed e stato co-
stretto poi a subirne la po 
litica unitaria E quando si 
fara la storia del gollismo biso
gnera partire dl qui per spie-
gare dove il grande disegno 
del generale e fallito e dove 
e cominciato il declino del 
movimento ispirato al suo no-
me e alia sua persona 

Intendlamoci: il gollismo e 
ancora forte e non e domani 
che perderlt l'appoggio della 
grande borghesia. Ma, come 
abbiamo gia avuto occasione 
di rilevare, oggi non e piu 
il « movimento al di sopra dei 
partiti» e sta diventando un 
partito come tutti gli altri, 
esposto all'erosione del tempo 
piu degli altri perche legato 
al prestigio di un uomo che 
non e piu, e fondato su alcune 
idee che hanno sempre minor 
presa essendo scomparso l'uo
mo che le animava e le g.i 
rantiva. 

Tendenze diverse 
apparse in due anni 

Di qui prende le sue origin] 
la crisi che serpeggia da mol-
ti mesi nelle file golliste. il 
manifestarsi con sempre mag-
gior forza di tendenze diverse. 
ognuna delle quali. a parte 
quella neo gollista di Pompi
dou, vorrebbe reincarnare il 
mito del generale. 

Gollisti ortodossi di Debre. 
supergollisti di Sanguinetti, 
paragollisti di Chaban Del-
mas. neoaollisti di Pompidou 
prefigurano gia altrettanti 
partiti. anche se di scissione 
nessuno osa parlare poiche la 
scissione sarebbe la fine del-
l'avventura e del potere. Con-
dannate a vivere insieme: 
questo, per ora, e il destino 
delle varie tendenze del gol
lismo degli anni settanta. Ma 
per quanto tempo? 

Quando de Gaulle era an-

Esposti 
a Roma 

i « Tarocchi» 
di Guttuso 

Un nofevole successo sta ' 
ollenendo a Roma la (nostra 
dei c tarocchi » di Guttuso 
che * stala alleslita dalla 
Galleria « La Nuova Pesa » 
(via del Vantaggio 4*) e che 
restcra aperia lino al 19 gen
naio. Vi sono esposti i set-
tantotto disegni original! a 
cotori dai quali c stato rica-
vato II mazzo di carte stanv 
pato dalla Editrice La Trac-
cia. La serie di oper* era 
stata presentata per la pri
ma volta • Modena e in 
quella occasione .il nostro 
giornale ne aveva impia 
mente parlato in sede critica 

Nei tegni tradlzlonalt d" 
tarocchi I'artista ha volulo 
rappresentare momenti del'--
vita quotldiana e dell'auto 
blografla, con accenni figu-
rativi a personaggi storici 
nelle Immagini vlolente. 

cora in vita ci si chiedeva 
cosa sarebbe accaduto del 
gollismo senza la sua pre-
senza e i gollisti manifesta-
vano una baldanzosa sicurezza 
per rintramontabilita del loro 
movimento. Oggi il problema 
e aperto e sono bastati due 
anni. I due anni trascorsi dai 
la morte del generale, per far 
appanre mille rughe e moltis 
si me crepe sul gran corpo di 
qupsto partito eterosreneo. 

Durerik? Non durera? A no 
stro awiso e soltanto una 
questione di tempo. In ogni 
caso il responso deile ume 
sara gia un «test» non tra 
sciirabile per eiudicare la ca 
pacita di soprawivenza del 
gollismo senza de Gaulle. 

Una cosa e certa: accade 
nel gollismo quello che acca
de nella Democrazia cristiana 
italiana. con Ia quale esso ha 
molt! punti in comune: una 
spinta interna alia frantuma-
zione ed un formidabile istin-
to di conservazione che frena 
rotture e lacerazioni. E il pa-
ragone finisce qui, perche al
tre e ben piu fragili sono le 
rartiri del ffollismo francp^e 
rispetto al partito confess'o. 
naie italiano 

Forse sbaeliamo. Ma un 
ginrno la Francia si ritro-
vera a contare il numero del 
partiti. come ai tempi della 
Quarta Repubblica. e tra que
sti vi sara il partito solli-
sta. ma ridimensionato, ri-
dotto al ruolo di un partito 
conservatore avendo perduto 
le sue componenti centrista, 
moderata-liberale e di estre-
ma destra. 

II trapasso e appena oo-
minciato. Ma tutto lascia cre
dere ch'esso sia irreversiblle. 
Nel suo semplicistiro fidei-
smo, il supergollista Sangui
netti ha fatto questa profezia 
sul gollismo: «Continuera». 
«Poiche il marxismo esiste 
senza Marx — ha detto San-
?ii;nettl - perche non dovreb. 
be vivere 11 gollismo senza 
de Gaullp? ». E la domanda 
e cost ottusa da contenero bl 
se il requiem per il gollismo. 

Augusto Pancafdi 
(continua) 
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