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.a ccSforia del pensiero iilosofico e scientifico» di Ludovico Geymonat 

Scienza e 
concezione del mondo 

Un'opera preziosa che conclude una lunga ricerca — L'approdo al mate-
rialismo dialettico — La necessita di cogliere la dimensione storico-
economica del marxismo ai fini della stessa indagine epistemologica 

Parliamo ai lettori con ri-
tardo deirultimo volume 
della grande Storia del pen
siero filosofico e scientifico 
di Ludovico Geymonat, (vo
lume Sesto, 11 Novecento, 
Milano, Garzanti; con spe-
cifici contributi di Ugo Gia-
comini, Pina Madami, Cor-
rado Mangione, Alberto e 
Franca Meotti, Felice Mon-
della, Mario Quaranta, Sil-
vano Tagliagambe, Renato 
Tisato). Ma chi pensasse a 
uno scarso interesse, o, peg-
gio, a una qualche diftiden-
za o « presa di distanza » de-
gli intellettuali militanti nel 
PCI per l'indirizzo di ricer
ca marxista rappresentato 
da Geymonat e dalla sua 
scuola, sbaglierebbe di gros-
so. Al contrario, scienziati, 
fllosofi, epistemologi iscrit-
ti al PCI, e l'lstituto Gram-
sci, che li collega e organiz-
za nella piena liberta di 
pensiero di ciascuno, hanno 
tardato ad esprimere un giu-
dizio individuale, o ad or-
ganizzare un dibattito collet-
tivo, sulla grande impresa 
culturale che nell' aprile 
scorso si e conclusa, perche 
hanno sentito l'opera di Gey
monat come cosa loro, co
me un momento e un aspet-
to fondamentale del loro 
cammino ideale, e quindi co
me un impegno diretto e dif
ficile. 

La «tentazione 
metodologica* 
II volume conclusivo del

la Storia, dedicato al Nove
cento, malgrado la sua mo
le (quasi 1.200 pagine), e il 
suo carattere composito per 
varieta di soggetti e di au-
tori, segue una linea di pen
siero a nostro avviso mol-
to netta e tesa. Lasciamo 
da parte le indicazioni che 
lo stesso Geymonat ci da 
alia fine del primo capitolo, 
e guardiamo la struttura del 
volume. Vien fuori in modo 
chiaro «l'incentrarsi dell'in-
dagine sui problemi gnoseo-
logici », e la « preminenza » 
riconosciuta, dal punto di 
vista del progresso di una 
teoria della conoscenza, « al-
le scienze matematico-natu-
ral i» . Questa «preminen
za » pud essere misurata an-
che quantitativamente. Set-
te capitoli su ventuno sono 
interamente dedicati ai pro-
gressi delle scienze matema-
tico-naturali, alle loro pre-
messe e implicazioni filoso-
fiche e metodologiche. Ci sia 
consentito un elenco, che ci 
pare significative « II pen
siero di Wittgenstein » (Ugo 
Giacomini); «Sviluppi del-
l'empirismo logico » (Alber
to Meotti); * Esame delle di-
scussioni filosofico-scienti-
fiche sulla teoria della re-
lativita » (Ugo Giacomini); 
«La logica nel ventesimo 
sccolo» (Corrado Mangio
ne) ; « Problemi filosofici del
la matematica e della fisica 
odierna » (di Geymonat stes
so, con una Appendice di 
Silvano Tagliagambe su « La 
interpretazione della mecca-
nica quantistica in URSS al
ia luce del materialismo dia
lettico ») ; «Nuovi aspetti 
della cosmologia » (Ugo Gia
comini); « Biologia e filoso-
Ha> (Felice Mondella). 

Osservo subito, e mi ri-
servo di dare piu avanti una 
spiegazione del fatto, che 
questi sette capitoli (cosi co
me del resto quelli dedicati 
alle ricerche < antropologi-
che» ) , costituiscono piutto-
sto una bibhoteca epistemo
logica che non una trattazio-
ne organica, unitaria della 
problematica filosofica delle 
scienze matematico-naturali-
stiche nel Novecento. Que
sta osservazione non e, di 
per se, una critica. II fatto 
che siano piuttosto libri, o 
saggi, che potrebbero esse
r e pubblicati ciascuno per 
se, piuttosto che capitoli di 
un'opera, non significa che 
un nesso generate non vi sia, 
e non sminuisce. il valore 
dell'opera. Che e si, per un 
certo aspetto, una «biblio-
teca >, ma una biblioteca che 
contiene volumi tutti prege-
voli e qualcuno ottimo. Bel-
lissimo, per esempio, il sag-
gio di Corrado Mangione su 
« La logica nel ventesimo se-
colo», che diventera — e 
facile profetizzarlo! — di 
consultazione obbligatoria 
per chi si occupa di logica 
simbolica e di « fondamenti 
della matematica >. (Tra pa-
rentesi, sia chiaro che non 
intendo istituire paragoni; 
mi limito a giudicare cio 
che ho letto piu attentamen-
te, e con qualche competen-
za). 

Se il lettore de VUnita mi 
chiede, come e suo diritto: 
« ma, a parte il valore dei 
singoli capitoli, qual e glo-
balmente il contributo nuo-
vo che porta Fultimo volu
me della Storia di Ludovico 
Geymonat?», io rispondo 
senza esitazione: « e il ricon-
giungimento, la reciproca 
fecondazione, della teoria 
della conoscenza di Marx-
Engels-Lcnin con Je riccrehj 
metodologiche. s v i l u p p m l 

per lo piu sotto la costella-
zione filosofica dell'empiri-
smo logico». Vedo, insom
nia, questo volume conclusi
vo della Storia come il pun-
to d'approdo del lungo cam
mino scientifico-filosofico di 
Ludovico Geymonat, dagli 
studi di matematica a quelli 
di filosofia, dalla metodolo-
gia alia concezione del mon
do, dalla « scuola di Vienna » 
alia gnoseologia marxista. 

Ho detto « scuola di Vien
na », avrei detto moglio 
« scuola di Torino », pensan-
do a Giuseppe Peano, del 
quale Geymonat fu allievo, 
al « Centro di studi metodo-
logici » del quale egli fu ani-
matore. Geymonat ha «fat
to i conti > con quella che 
egli chiama la « tentazione 
metodologica»; ha fatto i 
conti dialetticamente, abo-
lendo e conservando. Geymo
nat riconferma l'importanza 
delle «analisi metodologi
che », che hanno segnato un 
primo importantissimo pas-
so verso l'abbandono del 
« puro specialismo », e ben 
distingue tra « esigenze giu-
stissime e pericolose illusio-
ni » mescolate nel neo-posi-
tivismo (o empirismo logico, 
come Geymonat preferisce 
dire) . « Sarebbe profonda-
mente erroneo misconoscere 
i meriti» della impostazione 
metodologica («rigida dife-
sa delle esigenze della ra-
gione », « analisi scrupolo-
sa del linguaggio », < indi-
viduazione di tutte le ipote-
si accolte da una qualunque 
teor ia») ; « se tuttavia ci 
sembra di poterla qualifica-
re come "tentazione"... e 
perche la riduzione dell'in-
tera filosofia a mctodologia 
finisce per stendere un velo 
di nebbia tutt 'altro che chia-
rificatore su alcuni fra i piu 
importanti problemi del pen
siero filosofico, in primo 
luogo su quello concernente 
l'elaborazione di un'immagi-
ne — coerente seppur non 
assoluta — dell'universo ». 

Insistendo opportunamente 
sulla differenza tra c asso-
lutezza » e « totalita », Gey
monat, fuori da ogni meta-
fisica, riafferma la esigenza 
di una « concezione del mon
do ». « Le conoscenze acqui-
site dalle scienze particolari, 
relativamente a settori cir-
coscritti dell'esperienza, esi-
gono una integrazione capa-
ce di fornirci una concezio
ne piu generale (ossia una 
"concezione del mondo"). 
Essa non sara, ovviamente, 
l'oggetto di una scienza de-
terminata, ma dovra riusci-
re direttamente collegata — 
e qui e la differenza dalle 
visioni mitiche — ai risul-
tati delle scienze determina
te ». « Tentazioni », quindi, 
tanto l'irrazionalismo quan-
to la metodologia, perche i 
« due indiriazi » (antitetici 
per il resto), hanno avuto 
una nota in comune: « il ri-
fiuto del compito, tradizional-
mente assegnato alia filoso
fia, di elaborare una conce
zione globale del mondo ». 
Ben diverso pero il giudizio 
di Geymonat sui due indi-
rizzi. Critica radicale dell'ir-
razionalismo (e con cio del-
l'esistenzialismo), critica dia-
lettica — come si e gia 
spiegato — dell'empirismo 
logico. Saremmo indotti a 
dire che Ludovico Geymo
nat approda al materialismo 
dialettico di Lenin, del Le
nin di Materialismo ed em-
piriocritictsmo, e nello stes
so tempo recupera Mach: 
non il Mach conftiso filoso-
fo idealista criticato da Le
nin, ma il Mach ispiratore, 
diretto o indiretto, delle ana
lisi metodologiche del Nove
cento. 

Un patrimonio 
di conoscenze 
L' approdo di Ludovico 

Geymonat e quindi il ma
terialismo dialettico: < non 
esiste oggi, a nostro parere, 
una seria altemativa al ma
terialismo dialettico, perche 
nessun'altra filosofia e riu-
scita a conciliare con altret-
tanta chiarezza il riconosci-
mento del carattere essen-
zialmente relativo di tutti i 
ritrovati scientifici... con il 
simultaneo riconoscimento... 
del carattere obiettivo del 
grandioso patrimonio di co
noscenze da essi a grado a 
grado costmito ». Un mate
rialismo dialettico aperto, 
come si e detto, verso in-
dagini filosofico-scientifiche 
del passato e del presente, 
e senza pretese dogmatiche 
di assolutezza (« nulla esclu-
de, in via di principio, la 
possibilita che emergano an-
che altre concezioni del 
mondo, sebbene per ora non 
se ne scorga alcun preav-
viso »). 

Passo ora a un quesito 
particolare, e a due osserva-
zioni generali sull'opera. II 
quesito particolare, che spe-
ro di sviluppare in altra se-
<$e, k relativo al modo nel 

''qwale Geymomk intend* la 

?ton neutralita della scienza. 
Geymonat condivide, mi 
sembra, la « tesi di marca 
illuministica secondo cui la 
conquista di nuove conoscen
ze contribuirebbe comunque 
al progresso della civilta, 
dissolvendo antiche supersti-
zioni, abbattendo vecchi ta
bu, fornendoci nuovi stru-
menti per intervenire sui no
stro deslino ». Geymonat non 
dubita che la scienza sia co
noscenza, e che di conse-
guenza i suoi risultati abbia-
no « implicanze filosofiche », 
non siano « neutrali » (pu-
ramente strumentali, teore-
ticamente indifTerenti). La 
contrapposizione, che si tro-
va gia in Lenin, tra « scien
za proletaria » e « scienza 
borghese » sarebbe « unica-
mente una drastica riformu-
lazione della vecchia tesi 
illuministica del carattere 
"non neutrale" di tutta la 
scienza »; « analogo signifi-
cato » avrebbero avuto suc
cessive critiche sovietiche a 
relativita, teoria dei quanti 
e cosi via. 

II quesito particolare puo 
essere riassunto cosi: non 
continua ad esserci, anche 
in Geymonat, un certo equi-
voco, tra « scienza » e « con
cezione della scienza »? non 
sarebbe assai piu corretto 
parlare di « concezione bor
ghese della scienza » (neu
trale, strumentale, non vera 
conoscenza ecc.) anziche di 
« scienza borghese »? 

II rapporto 
con la societa 
Dal quesito particolare sor-

gono pero due osservazioni 
critiche di carattere gene-
rale. In primo luogo: non 
appare soddisfacente una a-
nalisi del marxismo del No
vecento, e sia pure nei limi-
ti della epistemologia e del
la gnoseologia, che non af-
fronti in pieno il problema 
della chiusura, settaria e 
dogmatica, che vi e stata in 
una corrente marxista sovie-
tica (che sarebbe sbagliato 
identificare col « marxismo 
sovietico », come l'Appendi-
ce di Tagliagambe al Capito
lo XIV fa vedere, relativa
mente alia discussione sul
la teoria dei quanta nel-
l'URSS). Non e soddisfacen
te che a Stalin teorico si de-
dichino poche righe, che del 
« marxismo » — questo dav-
vero tra virgolette — al 
quale faceva appello un Ly-
senko non si parli affatto, o 
che (vedi sopra) la sistema-
tica chiusura a grandi teo-
rie innovatrici venga rin-
viata alia tesi leniniana del
la < partiticita > di cultura 
e scienza. 

Vien fuori, cosi, un marxi
smo che si ferma a Materia
lismo ed empiriocriticismo 
da un lato; dall'altro, ed e 
questa la seconda osserva
zione critica generale, un 
marxismo ridotto a materia
lismo dialettico, senza la sua 
dimensione storico-economi-
ca. II fatto che sia Geymo
nat stesso, alia fine del pri
mo capitolo, a segnalare co
me « lacuna > la mancanza 
di una trattazione dell'eco-
nomia politica, non elimi-
na la critica. A nostro av
viso, mentre potevano venire 
omessi i quattro o cinque 
capitoli dedicati a pedago-
gia, sociologia; psicologia, 
era obbligatoria la indagine 
sulla ricerca storica ed eco-
nomica nel Novecento. An
che perche, senza di essa, la 
stessa indagine epistemolo
gica yiene a perdere una 
sua dimensione essenziale. 

Le ricerche di Geymonat 
e dei suoi allievi, cosi pene
trant! per quel che riguar-
da il nesso scienza-filosofia, 
ignorano quasi completamen-
te il rapporto tra scienza-fi
losofia e la societa (struttu-
re produttive e rapporti di 
proprieta) nella quale scien
za e filosofia nascono e si 
sviluppano. Vecchio illumi-
nista quale sono anche io, 
mi permetto tuttavia di cri-
ticare Ludovico Geymonat 
per un « eccesso » di illumi-
nismo. La scienza non e sol-
tanto * lume », conoscenza; 
e un intreccio quanto mai 
complesso di conoscenze e 
verifiche oggettive, di ipo-
tesi particolari e generali 
(filosofie legate a un'epo-
ca), di esigenze della pro-
duzione, e con cio del « com-
mittente ». 

Queste osservazioni criti
che, pero, e anche la critica 
fatta inizialmente a una cer-
ta disorganicita del volume, 
non sono da rivolgcre tanto 
a Ludovico Geymonat e agli 
studiosi marxisti che hanno 
con lui collaborato, quanto 
alio « stato attuale del mar
xismo >. 

L. Lombirdo Italic* 

I paesi della CEE dopo la tempesta monetaria 

UNA COMUNITA E NOVE EUROPE 
I/Occidente europeo non pqssiede alcun modello di sviluppo ne puo averlo f inche non siano 
riconsiderati gli attuali rapporti di dipendenza dagli USA - L'illusione delFunificazione po* 
litica e la « maratona dei formaggini» - Ipotesi strategiche che dividono i gruppi dirigenti 

E* stato aH'indomani della 
firma degli accordi di pace 
con il Vietnam che negli Stati 
Uniti si e cominciato a par
lare chiaramente della neces
sita di una «ristrutturazio-
ne» dei rapporti tra l'Ame-
rica e l'Eiiropa occidentale 
nel contesto piu generale di 
una revisione dei cosiddetti 
equilibri internazionali. Che 
rosa si volesse dire esatta-
mente non e risultato inolto 
chiaro aU'assieme dei governi 
tleU'Europa dei nove. Molti 
hanno pensato che si trat--
tasse di discutere in modo 
disteso e signorile, seduti nella 
sala ovale della Casa Bianca. 
con il presidente degli Stati 
Uniti. Uno dopo l'altro i capi 
di Stato o di governo dei 

paesi dell'Europa occidentale 
sarebbero andati a Washing
ton e assieme a Nixon avreb 
bero cercato di porre su basi 
piu solide il tormentato "up 
porto all'interno della « gran
de alleanza ». Cosi, forse, si 
pensava. Adesso, dopo la tem
pesta monetaria- di questi 
giorni, e risultato tutto piu 
chiaro. I governanti dell'Eu
ropa a nove hanno subito una 
doccia ghiacciata. E forse 
hanno compreso che le visite 
a Washington saranno issai 
meno distese e signorili di 
quanto si era sperato. 

Di che si tratta. in defi-
nitiva? Di cio che gli Stati 
Uniti volevano ottenere con la 
svalutazione del dollaro si e 
detto abbastanza. Si e detto 

abbaslanza. cioe. del prezzo 
abnorme che l'Euiopa occi
dentale sta pagando. e che 
deve ancora pagare sull'al-
tare della dipendenza dagli 
Stati Uniti. Piuttosto in om-
bra e rimasto invece quel 
che sta dietro a tutto questo 
e ancora piu in ombra quel 
che bisogna fare adesso per 
trarre le conclusioni piu op 
portune ed efficaci di questa 
serie di crisi monetarie pro
vocate da Washington e le 
cui conseguenze si sono ab-
battute, nella misura piu ri 
levante, sull'Europa occiden
tale. 
Quando. nell'ottobre scorso, 
interrogammo alcuni tra i 
principali « pianificatori » del
l'Europa cosiddetta comuni-

Mostra dell'Ermitage a Washington 

I I nolo uomo d'alfari americano Armand Hammer, 
fornalo di recenle da un wiaggio compiuto nell'Unio-
ne Sovietica e il direttore delta Galleria Arlistiea 
Nazienale di Washington, C. Brown, hanno annun-
ciato che dal 31 marzo al 29 aprile nella Galleria 
verra allestita una rieca mosira di quadri di artisti 
oecidentali, che si trovano aU'Ermitage di Leningrado 
e al museo di arti figurative « Pushkin > di Mosca. 

Verra per la prima volta presentata negli USA 
una collezione che vanta opere di Cezanne, Gauguin, 
Matisse, Van Gogh, Picasso, Monet, Renoir ed altri. 

Come hanno messo in rilievo gli organizzatori, sari 
una delle mostre d'arte di altri paesi piu significa
tive fra quelle presentate negli Stati Uniti. 

L'iniziativa e dovuta soprattutto ad Hammer, che 
da molti anni da un utile contributo alio sviluppo 
di scambi fra i'Unione Sovietica e gli Stati Uniti 
nel campo della cultura. Recentemente la sua colle
zione di quadri e stata presentata aU'Ermitage e al 
museo « Pushkin » di Mosca. 

Nella foto: una sala dell'Ermitage • Leningrado. 

Un dibattito ad Ancona 

L'uso dei centri storici 
Come spezzare la spirale della speculazione e impedire I'espulsio-
ne dei ceti popolari - Piani di risanamenffo in funzione di uno svi
luppo armonico e democratico - Compiti dell'intervento pubblico 

ANCONA, febbraio 
II dibattito sui a centri sto

rici e 1'intervento pubblico», 
svoltosi ad Ancona per ini-
ziativa del circolo di cultura 
«Antonio Gramsci», ha af-
frontato la complessa questio-
ne in modo concreto, senza 
nulla concedere alia facile re-
torica sulle « memorie del pas
sato », ne alle esercitazioni ac-
cademiche. 

Sono state presentate quat
tro relazioni, da Livio Sichi-
rollo, consigliere regionale e 
professore universitario. dal 
dr. Franco Briatico, presiden
te della GESCAL, dail'architet-
to Luigi Cervellati, assessore 
airurbanisttca al comune di 
Bologna e dal geometra Fran
co BalletU, assessore all'urba-
nistica del comune di Ancona. 
Nel confronto delle posizioni 
sono emersc alcune indicazio
ni di fondo. la cui traduzione 
nella iniziativa rappresenta 
l'unico modo per risanare e ri-
vitalizzare dawero i centri 
storici, nel quadro dello svi
luppo democratico delle citta 
e dei territori. 

Si tratta, anzitutto, di spez
zare la disastrosa spirale di 
quello che e stato def'fito 
«l'uso capitalistico delle cit
ta ». E' necessario quindi met-
tere in atto interventl pub-
blici (Comuni Regioni, Sta
to) che prevedano plant di ri-
sanamento. Ma «risanamentoi> 
non significa espellere dai 
centri urbani altre mum* dl 

lavoratori e ceti intermedi 
produttori; al contrario, si 
gnifica consentire alia popola-
zione ache costituisce la vita. 
la storia e la vitalita » di tali 
centri, di rimanere nelle pro-
prie abitazioni o di tomarvi 
per continuare a vivere e a la-
vorare dove e nata e cresciuta. 

I restaur e le opere di 
conservazione devono essere 
fatti sotto la guida e la di-
rezione dell'ente pubblico, e 
con la partecipazione dei cit-
tadini direttamente interessa-
ti, anche attraverso opportu
ne ma precise e vincolanti 
convenzioni con la proprieta 
privata. come ha fatto tl co
mune di Bologna. Occorre, al-
tresi, concepire e realizzare 
servizi pubblici che permet-
tano di mantenere e svilup
pare nei centri storici le at-
tivita economiche e culturali 
che ne costituiscono il tessu-
to storico e sociale. 

E' necessario, in sostanza, 
operare in modo che 1'inter
vento pubblico significhi rottu-
ra con la logica capitalistica, 
attraverso il control Io dei suo-
li e la lotta alia rendita pa-
rassitaria. 

Gli interventi hanno dun-
que offerto un contributo di 
chiarificazione su alcune que
stion! decisive. II dibattito po
litico e culturale su questi 
problemi — e stato rilevato 
— e ormai giunto a superare 
ed annullare il «concetto ne-
gatlvon per cui i centri sto
rici dovTtbbero eanro oonsl-

derati parti staccate e con-
trapposte delle citta aeon un 
loro inevitabiie carattere do-
minante». Si e precisato, in 
definitiva, (Sichirollo) che «il 
centro storico va salvato ma 
per i suoi abitanti e nella 
pluralita delle sue funzioni in 
modo da escludere qualsiasi 
operazione speculativa». A 
questo riguardo. nel corso 
della discussione. e affiorato 
piu volte un paragone d'ob-
bligo, tra i «casi» diversi e 
contrastanti di Ancona e di 
Venezia. 

Nella prima citta tutte le 
forze democratiche del Con-
siglio comunale si sono battu-
te a viso aperto affinche «il 
finanziamento concesso ad An
cona a seguito del sisma, di 
29 miliardi. fosse destinato al 
risanamento e alia ristruttu-
razione del centro storico, con 

Tobiettivo di mantenere l'at-
tuale tessuto sociale dei quar-
tieri, nonch^ alle nuove costru-
zioni realizzabili nel centro 
stesso ». 

Per Venezia. come ha ricor-
dato Cervellati, la maggioran-
za vuole una legge speciale 
che perpetuerebbe, ed anzi in-
coraggerebbe, « l'uso capitali
stico » e cioe speculativo del
la citta, conccdendo 100 mi
liardi alia proprieta parassl-
taria per accentuare 1'emar-
ginazione dal centro storico 
della vecchia popolazione re
sidence. 

sir. 

taria, risultarono con chiareiC-
za due elementi: 1) l'Europa 
occidentale non aveva piu un 
«modello di sviluppo»; 2) 
pregiudiziale a ogni discorso 
che si proponesse di appro-
dare all'elaborazione di un 
possibile nuovo «modello di 
sviluppo » era la definizione, 
la « ristrutturazione ». appun 
to, dei rapporti tra Europa oc
cidentale e Stati Uniti d'Ame-
rica. Tutti e due questi ele 
m?nti sono rimasti esattamen-
te al punto in cui erano. Non 
s'e fatto il minimo passo a-
vanti. La situazione, anzi, si 
c aggravata. 

Per quanto riguarda, infatti, 
il secondo elemento, non a 
caso considerato pregiudiziale, 
sono stati gli Stati Uniti ad 
assumere l'iniziativa mettendo 
ancora una volta l'Europa oc
cidentale davanti al fatto 
compiuto. Sicche il punto di 
partenza per una possibile ma 
ipotetica ripresa e oggi piu 
arretrato rispetto all'ottobre 
scorso. Si son lette. in que 
sti giorni. sui grandi giornali 
del capitale europeo, amare 
considerazioni sulle « marato-
ne dei formaggini >, ossia sul
le interminabili discussioni tra 
ministri dell'« Europa comuni-
taria» a Bruxelles per far 
prevalere gli interessi di que
sto o quel paese invece che un 
interesse, del resto improba-
bile, «europeo». Questi la-
menti sarebbero interessanti 
solo se fossero accompagnati 
da una considerazione di fat
to: nessuna « maratona •». mai 
si e avuta quando si trattava 
di far prevalere un « interes 
se europeo» nell'ambito del
l's interesse atlantico». vale 
a dire americano. 

Nel future, forse, maratone 
di questo genere ve ne sa
ranno. Ma e un futuro lon-
tano, di cui non si riescono 
ad intrawedere neppure i 
contorni possibili. S'e letto. 
inoltre. della fretta con cui 
bisognerebbe procedere a una 
non definita unificazione poli
tica dell'Europa come solo 
possibile argine di difesa dalla 
potenza americana. Ma, anche 
qui, a nessuno degli scrittori 
dei giornali del capitale viene 
in mente di cominciare dalle 
fondamenta, invece che dal 
tetto. 

Cosa significa, oggi. -t uni
ficazione europea >? E quale 
dovrebbe essere la politica di 
un'Europa unificata? E come 
si dovrebbero configurare. in-
fine. i rapporti con gli Stati 
Uniti? Cerchiamo di vedere 
come stanno le cose. Di una 
« Europa unificata » non esi-
stono solide fondamenta. C'e 
poco da ironizzare sulle « ma
ratone dei formaggini >: esse 
definiscono esattamente 1'at-
tuale stato delle cose. L'lta-
lia o la Germania occidentale 
o l'Olanda o la Francia e 
cosi via cercano di difendere 
ognuno i propri c formaggini» 
— il che e inevitabiie — men
tre gli Stati Uniti rovesciano 
addosso a tutti ieri il costo 
della guerra nel Vietnam, oggi 
il costo della pace e della 
revisione dei loro rapporti con 
1'URSS e con la Cina. « Eu
ropa unificata*? Ieri e'erano 
sei Europe, una per ogni pae
se membro della cosiddetta 
« Comunita europea *. Oggi ce 
ne sono nove. quanti sono i 
membri della Comunita allar-
gata. 

Ci si provi ad indicarci. 
per dimostrare il contrario. 
chi e stato a lungo d'accordo 
con chi nella Comunita a sei 

e chi e oggi d'accordo con 
chi nella Comunita a nove. 
Credo che attenderemo a lun
go una risposta persuasiva. 
Cio non e accaduto a caso. 
La realta e che un fatto o 
meglio una illusione ha vi-
ziato tutto: l'illusione che 
l'Europa a sei ieri e l'Europa 
a nove oggi potesse essere 
parte di una piu grande co
munita. la famosa quanto 
inesistente c comunita atlan-
tica». Inesistente, vogliamo 
dire, in quanto « comunita *, 
giacche essa non e stata e 
non e. di fatto. che la proie-
zione della strategia e degli 
interessi americani nella par
te occidentale del vecchio con-
tinente. E fino a quando non 
si sara messo il dito su questa 
piaga, nessun discorso serio 
potra essere fatto sulla unifi 
cazione dell'Europa oeeiden 
tale. Ma oggi forse. proprio 
davanti alle conseguenze di 
questo vizio d'origine e al 
prezzo che viene pagato sem
bra che da questo si vnglia 
partire. E*. almeno. quanto 
si ricava dairallarme che qua 
e la viene gettato dalle co-
lonne dei grandi giornali del 
capitale. Bene. Ma per fare 
che cosa? A nostro parere 
si dovrebbe cominciare con 
il prendere coscienza del fat
to che se sui *. formaggini > 
vi sono nove Europe, sulle 
scelte politiche piu rilevanti 
ve ne sono almeno tre: vi e 
un'Europa atlantica. un'Euro
pa mediterranea e un'Europa 
europea. Vale a dire che e-
mergono. se cosi si pud dire. 
tre strategie, che e difficile 
condliire e fondezc in un tut

to unico. La prima, che e 
tuttora prevalente, prevede 
una sostanziale continuita del 
l'attuale legame con gli StaM 
Uniti. sia pure con aggiu-
stamenti che si rivelano tut 
tavia ogni giorno piu illusori: 
la seconda. prevede una proie-

zinne mediterranea quale base 
su cui fontlar? la ricerca della 
formazione di un piu alto pro-
fitto per le imprese europee 
tecnologicamente avanzate:la 
terza e quella che ved? nel 
l'ampliamento dei rapporti 
con 1'URSS e con l'Europa 
dell'est l'alternativa migliore 
alia prima come alia seconda 
strategia. 

E' dawero difficile indicare 
in quali paesi prevalga una 
o un'altra di queste tre stra
tegie. La divisione passa in
fatti all'interno di ognuno dei 
gruppi dirigenti europei. il 
che rende la situazione ancora 
piu confusa e aggrovigliata. In 
teoria tutte e tre queste stra
tegie potrebbero convivere. In 
pratica si tratta di operare 
una scelta principale subordi-
nando ad essa il resto. Cio 
per una ragione molto sem-
plice: gli Stati Uniti sono 
presenti in tutti e tre questi 
scacchieri e sono decisi a fare 
di tutto per tenere l'Europa 
occidentale ai margini di 
ognuno di essi e in posizione 
del tutto subordinata. Basta 
osservare come Washington si 
muove per rendersene piena-
mente conto. Si muove. cioe. 
con decisioni unilaterali sia 
nella sua politica atlantica sia 
nella sua politica mediterra
nea sia nella sua politica ver
so 1'URSS come, del resto. 
verso la Cina. Ha mai con-
sultato nessuno, Nixon, quan
do s'e trattato di coinvolgere i 
paesi atlantici in decisioni che 
investivano direttamente gli 
interessi americani? L'ultimo 
esempio, quello appunto della 
svalutazione del dollaro. e il 
piu illuminante anche se forse 
non e il piu grave. Ha con-
sultato nessuno sulla politica 
americana nel Medio Oriente? 
E sui suoi viaggi a Pechino 
e a Mosca? 

Presentarsi e agire, in tutti 
questi scacchieri, in ordine 

sparso e per i paesi dell'Eu
ropa occidentale qualcosa che 
in pratica si traduce In uni 
sorta di autolesionismo, di au-
toesclusione dalla scena in un 
momento per tanti versi as
sai importante della vita in-
ternazionale. Di qui la neces
sita della scelta, per lo meno 
in questa fase, di una stra
tegia che 6 tutt'uno. poi, con 
la elaborazione di un nuovo 
« modello di sviluppo ». E' in 
grado. oggi come oggi. quella 
che viene chiamata l'Europa 
comunitaria, di far fronte 
dawero ad una tale esigenza? 
E' in grado, cioe, di far fron
te, almeno su uno degli scac
chieri sommariamente rias-
sunti. alia ricorrente sfida a-
mericana? Quando si cerca 
di sondare in profondita It 
forze piu direttamente inve-
stite dalla necessita della 
scelta, se ne ricava un senso 
di incertezza che solo a prima 
vista e sconcertante. In realta 
questo senso di incertezza h 
il prodotto della difficolta og-
gettiva a procedere contempo-
raneamente su due strade che 
presentano ambedue grossi 
pericoli perche non si era e 
non si e preparati a percor-
rerle: la strada, da una parte, 
di una effettiva unificazione 
dell'Europa e la strada, dal-
l'altra, della risposta che una 
Europa unificata deve dare 
alia sfida americana. E' que
sta Europa, l'Europa diretta, 
cioe, nell'assieme. dalle stesse 
forze che hanno creato la si
tuazione di oggi. capace dl 
percorrere queste strade? Ec-
co. a nostro modo di vedere, il 
problema che i fatti stessi di 
queste ultime settimane e di 
questi ultimi giorni hanno reso 
attuale con evidenza, per certi 
aspetti drammatica. I comu-
nisti italiani non hanno atteso 
gli sbocchi di questa crisi mo
netaria per dire la loro opi-
nione. All'ultimo Comitato 
centrale essi hanno avanzato' 
idee e proposte. Nel corso dl 
questa inchiesta ci ripromet-
tiamo di vedere se anche al
tri. in Italia e in Europa, 
hanno qualcosa da dire. •>. 

Alberto Jacoviello 
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