
ADDIO 
FRANpOIS 

n ricordo di Giolitti 
«La spregiudicatezza 
delTalta politica» 
• ROMA. «Mi ricordo benissimo 
quell'ineontro nel giugno 78 . Sta-
vo nel mio ufficio di commissario a 
Bruxelles. Bussarono alia porta, 
chiesi chi fosse. "Monsieur Fran
cois Mitterrand", fu la risposta, Era 
lui, In visila alia Cee, nei panni dl 
capo dell'opposizione iri Francia. 
Ecco come lo rlvedo: cordiale, di-
retto, senza sussiego*. Antonio 
Giolitti poggia le tend, socchiude 
gli occhl e si tuffa nella memoria. 
La scena che racconta non riaffio-
ra per caso: «ll tratto della sua per
sonality che piu till balza ora alia 
mente e proprio II ruolo svolto per 
I'Buropa. 51 tralta* credo, della sua 
eredita pifl intesa e attuale, politi-
camente piO significativa, Ml ha 
sempre molto colpito il suo euro
peismo, per qualita e per costanza. 
Gift nell'88 mise in guardla tutti dal-
la tendenza alia frammentazione e 
Irtvoco I'ldea dl una confederazlo-
ne, A rileggerli, I'accordb di Maa
stricht era ancora lontano, sono di-
scorsl di straordlnaria lunglmiran-
za. Coltivava 1'a.sse Iranco-tedesco 
come un pemo dell'Unione, non 
come tentazione egemonica. II suo 
non era dawero un europeismo di 
manlera, lascla una traccla proton-
d a * 

E dl europeismo Giolitti se ne in-
tende.Ha rappresentato ntaliu nel 
goveffid'flelta Camun l t ap i ' q f iW 1 

tin decerinid. La sua btografia poll-
Ilea atfaMSMa I'Mco'di storia della 
sinistra Itallafia del doptijjuerra. 
SmessWTorftb la divisa Hi pW-1" 
giano, fu catapultato da Togliatti a 
Roma come sottosegretario agli 
Esteri. Dal Pel sarebbe usclto nel 
'57, dlmettendosi, per un dissenso 
sul regime di democrazla interna e 
sulla visione deU'economla. Pot la' 
lunga stagione nel Psl di Nenni e 
DeMartlho, larotturaconCraxinei < 
prim! anni 80. E I'elezlone a seha-
tore, riell'87, come indipendeflte 
nelle lists del Pel. Cos), ottantenne, 
tra i libri della suacasa romana rie-
voca lo slatlsta francese e II com-
pagno dl stagiont lontane, 

QuuMtoliwcoMMhrtof 
L'avevo conosciuto nel 7 4 a Parigi 
dbve parteclpavo, come minlsfro 
del Bilanclo, a un vertice Ocse. Lui 

«Un uomo molto diretto, privo di sussiego: Un eutopei-
sta dawero non di maniera, che lascia una traccia pro
fonda*. Cos! Antonio Giolitti, dal 77 all'85 commissario 
italiano a Bruxelles, ricorda Mitterrand. Un incontro al-
l'Eliseo. «Aveva spregiudicatezza tallica ma la metteva 
al servizio di aiti disegni politici. |Lo potrei accostare a 
Togliatti...». II modo in cui ha vissuto ia sua malattia ha 
trasmesso un senso di fragilita dei progetti umani. 

MAHCOSAP>l>INO 

era segretario del Partito socialista 
francese e mi ricevette all'Assem-
blea nazionale. Mi fece subito 
I'impressione di un uomo molto 
controllato ma alio stesso tempo 
molto determinato: sapeva cosa 
voleva. Non menava il can per 
I'aia. Era assai interessato alia col-
laborazlone di governo tra il Psl e 
la Dc, che in realta come coaiizio-
ne dl centrosinistra volgeva al tra-
mohto. Per loro era perfino miste-
rlosa... lo gli confidai un po' le mie 
pene, le debolezze, le precarieta 
di quell'esperienza. Aveva consi-
derazione e interesse per noi, tut-
tavia ebbi I'impressione di due vi
sion! politiche parecchio distanti. 
PercM lui coltivava, perseguiva al
lot* la linea deli'unita delle sini-
stre. ixi.'i ••••'' r̂HMNi >i ;<i miil i! 

Mitterrand «ll norentlno., * itato 
ehkmato da ctrtl eonttmHMl, 
ptr rlmtroam* la ipragliidtca- \ 
tazza tattlca. Eppurt o ( f l u na 
va laKlando un'orma (rande 
nalla ttorla ftamaaa a un rim-
planto, un ttnao dl commozlona 
al dl la dal conflnl nazlonall. Co-
maaaloaplaia? 

lo ho orraai una lunga vita e una 
lunga esperienza politica. Ho co
nosciuto moltl leader italiani e 
stranleri, Nel bene e nel male, Mit
terrand 6 11 personagglo che tac-
chlude meglio le doti del politico: 
la lungimiranza associate a una 
certa dose di spregiudicatezza, 
nella quantilanecessaria. 

Par oartl vara! la ricorda Togllat-
W 

Eh, non avevo mai pensato a fare 
queSto accostamento, Sono natu-

ralmente personalita diverse im
merse in contesti completamente 
diversi. Ma l'accostamento coglie, 
credo, nel segno. Un conto e la 
spregiudicatezza finalizzata al 
piccolo cabotaggio, al prevalere 
sull'awersario per piccole opera-
zioni di potere; un altro conto e la 
spregiudicatezza che magari sul 
momenta non appare tanto edifi-
cante ma e legata a un'ambizione, 
a un progetto molto alto. Si, Mit
terrand e Togliatti sono, tra i lea
der che ho conosciuto, coloro che 
piu mi hanno impressionalo. Tra-
smettevano un'idea nobile del po
litico e della politica. Parlo dl una 
politica che unisce la cultura, la 
guida degli uomini, la qualita tatti-

parlo di politici che hanno letto 
Tucidide e Plaitone, che riyolgono 
grande attehzione alrapRbrtp coii 
gli altri, sianb amici o awersari. E 
soprattutto che agiscono comun-
que secondo un disegno, non per 
un piccolo successo di esercizio 
del potere. L'qrizzonte europeo, 
per Mitterrand, ha rappresentato 
questo, 

Qualara II auo tratto umano? 
Non metteva soggezione. Anzi, 
era sensibile ai rapporti umani e 
alle solidarieta politiche. Ricordo 
quando andai a trovarlo, ormai 
era presidente, all'Eliseo. Un ap-
parato, un cerimoniale, quei salo-
ni... Mi ricevette con amicizia, di-
ciamo senza farmi fare anticame-
ra. Lo rlngraziai. Mi disse: "Mio ca-
ro amico, io non dimentico". L'a-
veva colpito il mio contributo data 

Fran^MrMrramlduramaunavltltaaRorna 

a un convegno dei partiti sociali
st!, cui Craxi s'era solo affacciato... 

Ma I'hMtMao poWIco dl Mitter
rand cha piu la colplva? 

Quando lo conobbl stava trasfor-
mando II Partito socialista, che era 
dawero sfibrato. E praticava una 
politica di unita delle sinistre -
con un Partito comunista come 
quello [rancese: settario e chiuso > 
- che to portd alia vittoria. II capo-
lavoro politico di Mitterrand fu riu-
scire a trovare un terreno d'intesa 
e convincere I'elettorato sulla ba
se dl un programma comune. 

M pan) nippe quall'lntau. 
Certo. Ma ruppe perche era diffici
le continuare a esercitare respon-
sabilita di governo con un partito 
come 11 Pcf/Gia nel '62-'63 il Pci 
guardava con attenzione e bene-
volenza all'awio del centrosini
stra... Non si puo proprio dire che 
Mitterrand molld I'alleato. Quel 
Pcf era quello che era: non poteva 
essere partito di governo. 

Mitterrand amava motto lltalia, 
Aveva Interetae partleolan per 
le eue vlcenda polltiche, della il-
niatra In partleolan? 

Non direi. Vedeva tutte le diversi-
ta. La scena politica italiana I'in-

curiosiva ma la sentiva anche Ion-
tana. Credo facesse fatica ad ac-
cettare, a capire la politica di al-
leanza del Psi con la Dc. La Fran
cia non ha conosciuto, del resto, 
un partito cattolico di quella natu
re. Certamente Mitterrand invidia-
va all'ltalia un partito comunista 
come il Pci, con la. sua fisionomia 
eilsuo,gradimeiiito.,<i ,., ..,!,,|,rii ., 

Mitterrand ha vUauto pubMlca-
mania I dllemml della malattlae 
della morte, Incombente. L'ha 
colptta II dramma In dlretta? 

Prima che diventasse presidente, 
un giorno, gli augurai di prender 
presto la guida della Francia. "Ma 
tra poco avrd sessant'anni...", mi 
replied. La frase conteneva, se vo-
gliamo, una leggeracivetteria. Ma, 
ripensandoci, anche quest'aned-
doto comunica una sensazione di 
caducita della propria esistenza. 
La sua camera politica e stata va-
rie volte sull'orlo dell'insuccesso, 
al centra di aspri scontri. Forse gli 
ha trasmesso man mano una cer
ta consapevolezza delia fragilita 
umana, la preoccupazione di non 
portare a termine il proprio com-
pito. E anche il rischio di fragilita 
degli stessi disegni politici piil aiti. 

EligioPaonl/Contrasto 

llcordogllo 
dIScalfaro 
«Ungrandestatista» 
«Ho aporaao con profonda triiteoa 
a granda commodona la noOzIa 
della acomparaa del PreeMente, 
rrancowiiiimffranii, neiiw 
omauHo aliaillgura dellllluafre 
•tatltta, (rande europeo e grand* 
francese, dl cui elevatlaelme 
furono la dot) polltiche, moral! ad 
umarw: a quanto ha aHermato II 
PreeMente della RepubbHca Oocar 
UilaJ Scalfaro In un menagglo 
Invlatoal PreeMente della 
RepubbHca Franeeae, Jacques 
Chirac. HI auo dedetvo contributo 
al proeaaao dl eoatruzlona dl 
un'Europa unlta, aoddala e 
padflca, la eua farnia dKaaa del 
dlrittl umani, reatemnno-ha 
affermatoScalfero-etemplovlvo 
e lumlnoao>. Par II leader dal Pda, 
Maaakno D'Alema, Mitterrand t 
•un uomo cha ha aagnato eon la 
aua aztohe la ttorla daU'Eurapa, 
della Francia, della alnlatra, 
confermandoal una dalle 
paraonaHta poHHche piu eminent! 
dl queetometro Novecento>. 

Park Alain Touraine: arte del potere e tatticismo nella sua lunga stagione politica 

«E stato il Machiavel di questo secolo» 
«Mitterrand e stato il Machiavelli di questo secolo, lo stati-
sta che ha saputo esercitare come poehi I'arte del potere, 
superando indenne le piu disparate tormente politiche*. A 
sostenerlo e il professor Alain Touraine. «Per decenni ha 
rappresentato una "doppiezza" che rassicurava i francesi. 
Ma questa sua capacita tattica ha segnato anche la crisi 
attuale della sinistra francese». «L'attenzione all'Europa 
dei cittadini e il suo "abbraccio mortale" al Pcf». 

Antonia Ceiarao'Marlntlli 

m >hVancois Mitterrand e stato il 
Machiavelli del ventesimo secolo, 
I'uomo politico che nell'Occidente 
europeo ha saputo esercitare co
me pochi altri 1'arte del potere, e 
qUesto in virtu della sua capacita di 
plegare gli ideal! all'opportunita 
del rttomento. In questo senso e 
stato un grande Inteiprete di un se
colo, II ventesimo, fortemente con-
traddlttorlo, in cui sono progress!-
vamente venule meno tutte le tenu
re manlchee della storia e del con-
flittl che I'hanno attraversata. Defi-
nirlo un'ldealista 6 fare torto alia 
complessita della sua figure, vuol 
dire rldurre arbltrariamente la sua 
storia, che l'ha portato dalla repub-
bllca di Vichy al programma co
mune con II ft:f, Mitterrand ha in
carnate le contraddizioni della po
litica francese, nel bene e ne! male: 
la sua flgura si accosta a quella del 
generate De Gaulle, e si distacca di 
gran lunga da quella di president! 

3nail Discard d'Estalng o Pompl-
ou. Oggl va ricordato e onorato 

per clo che $ stato, anche nella 

grandezza dei suoi error!, ma se la 
sinistra francese vuole ricostruirsi 
deve abbnndonare la sua eredita, II 
suo orriz.;onte non pu6 essere 
quello del mitterandismo*. II modo 
mlgllore per rlcordare Francois Mit
terrand non e quello di «celebrarlo« 
ma di cogliere appieno tutte le 
sfaccettature della sua personalita 
politica: e questa, almeno, I'inten-
zlone del professor Alain Touraine, 
sociologo e dlrettore dell'Ecole des 
hautes etudes en sciences sociales 
dl Parigi. 

C poielblle cogliere un fllo con-
dtrttora nel lungo cammlno poli
tico a letttuzkmale dl Frsncolt 
Mtttorrand? 

La sua straordlnaria duttilita politi
ca, la capacita di costruire le al-
leanze plO ardite per mantenere la 
sua centrallti di potere. Mitterrand 
incarna come pochi altri leader di 
questo secolo la flgura dell ' tomo 
polilicus, forte nella tattlca perche 
in possesso dl una salda visions 
strategica. A partire da se stesso. 

Ed e proprio questa grande capa
cita di «navigazione» che gli ha 
permesso di soprawivere alle piu 
disparate «tormente» storico-poli-
tiche. In questo senso, Mitterrand 
e stato per la Francia lo statista del 
«doppio binarion. 

In cosa conetite questa -dop
piezza-, proreaeor Touraine? 

Ci6 che ha caratterizzato I 'era Mit
terrand e II perseguimento di due 
politiche contraddittorie tra loro: 
da un lato, infatti, abbiamo il Mit
terrand liberate, sostenitore con-
vinto deli'unita europea, colui 
che, in politica interna, sopprime 
il monopolio di Stato sulla televi-
sione, che porta avanti il decen-
tramento statale, che difende con 
forza i diritti delle rninoranze. Dal-
1'altro lato, per6, prende forma il 
Mitterrand del programma comu
ne con il Pcf, propugnatore di uno 
Stato fortemente cenlralizzato e 
fautore dl una politica di massicce 
nazlonalizzazioni. E Mitterrand 
vince proprio grazie a questa sua 

«doppiezza», perche essa cPgiie 
appieno gli uomori, le aspettative, 
i timori dei francesi, Mitterrand e 
I'lmmagine piu alta della «faisaco-
scienza» della politica francese, 
che ha paura del future e cerca 
contorto in modelli passati, Mitter
rand e I'uomo della fine dei test 
nucleari e lesaltatore della gran
deur francese in un mondo segna
to da mille conflitti. Per vent'anni e 
riuscito in questo capolavoro ma-
chiavelllco, che gli ha garantito il 
potere ma che, alia fine del suo 
«regno», ha determinato la crisi 
della sua «creatura«: il Partito so
cialista francese. Nella crisi del Psf 
Mitterrand porta una pesante re-
sponsabilita. E non solo perche da 
vero «monarca» non ha mai favori-
to la crescita di una vera classe di-
rigente, ma soprattutto perche ha 
contributo per troppo tempo a 
mantenere in vita un partito «afasi-
co» sul piano programmatico e 
della lettura della realta. La fortu-
na di Mitterrand, specie nel suo 
secondo mandato presidenziale, 
nasce anche dalla sua indubbla 
capacita di portare avanti una po
litica moderata «addolcendola» 
con una retorica di sinistra. Ma al
ia fine, questa ambiguita non ha 
retto. Da qui la crisi della gauche, 
Una «lezione» che Lionel Jospin 
sembra aver cornpreso appieno. 
In questo senso, la sua leadership 
rappresenta un superamento in 
avanti del «mitterandismo». 

Cosa ear* ora la Francia aenza 
Mitterrand? 

Un Paese che non potra piu na-

scondere le sue contraddizioni e 
cercare conforto sotto I'ala protet-
tiva di «re Fran?ois». Con Mitter
rand tramonta I'epoca delle me-
diazioni impossibili e si inaugura 
la stagione delle grand! scelte, e 
dei conflitti sociali che ne sono 
conseguenza, Nel suo patetico 
tentativo di proseguire la politica 
del «doppio binario», Chirac rap
presenta una caricatura mai riu-
scita dl Mitterrand. E quando alia 
fine Chirac e stato costretto a sce-
gliere, ebbene, ha mostrato il vol-
to peggiore del gollismo: la Fran
cia oggi porta avanti una deleteria 
politica monetarista, e difende a 
colpi di test nucleari la sua gran
deur in campo intemazionale. Ma 
questa e la morte della politica, 
che rischia di gettare il Paese nel 
caos piu totale. No, non e questo il 
modo di andare «oltre Mitterrand». 
Chirac e solo restaurazione, in 
particolare per quel che concerne 
la visione dell'Europa. II dato piil 
importante, e questo si da preser-
vare, della prima presidenza Mit
terrand e stata la particolare atten
zione verso la costruzione deli'u
nita europea. L'Europa dei diritti 
di cittadinanza e non solo dei 
mercati, era quella evocata da Mit
terrand. Ebbene, tutte le scelte 
compiute da Chirac vanno in una 
direzione diametralmente oppo-
sta. 

Mrttorand-Machlavelll, dunque. 
Qual a II tratto plii slgnlflcattvo 
dl queata -rafflgurazlone"? 

La sua capacita di uscire vincente 
dalla coabitazione forzata con tut

ti quei politic! che avevano prova-
to a limitarne il potere. Penso, ad 
esempio, alio Chirac primo mini-
stro o, per altri versi, al suo mai 
amato compagno di partito Mi-
chel Rocard. Mitterrand e stato 
non solo un abile politico, ma an
che uno straordinario costruttore 
di immagine, la sua naturalmente: 
e riuscito ad apparire grande agli 
occhi dei francesi anche in situa-
zloni di debolezza politica. 

Mitterrand a la gauche. Quale 
consunttvo e posjbHe tram In 
quetto veraante della aua lunga 
vlcenda politica? 

Mitterrand ha «inventato» il nuovo 
Psf, l'ha ricostruito con il congres-
so d'Epinay dalle sue ceneri. Nes-
suno pud togliergli questo merito 
storico. La grande intuizlone dl 
Mitterrand e stata quella di com-
prendere che la gauche poteva 
candidarsi alia guida de! Paese so
lo se al suo interno cambiavano i 
rapporti di forza tra socialisti e co-
munisti. E questo, ecco il suo ca
polavoro politico, poteva awenire 
non demonizzando i! Pcf ma chia-
mandolo alia prova del governo. 
Una prova che Mittenand ha volu-
to e guidato. In nome deli'unita a 
sinistra, ma con I'intenzione, poi 
realizzatasi, di far esplodere le 
contraddizioni ed evidenziare i li
mit! progettuali dei comunisti 
francesi. Un abbraccio mortale 
quello ideato da Mitterrand-Ma-
chiavelli, forse il piu riuscito tra i 
tanti che hanno scandito ia sua 
lunga, e irripetibile, stagione poli
tica. 

DALLA PRIMA PAQINA 

Passione... 
nutrito di alta cultura, e stato dav-
vero, pur gestendo con estrema 
concretezza e accortezza le risor-
se di un potere anche personate. 

Tocchera ai socialisti francesi 
riflettere ancora sul rapporto )ra 
Francois Mitterrand e il suo parti
to, sulle ombre e suite durezze di 
quel rapporto, sui rischi di iih'i-
dehtificazione e di una tutela cdsl 
forti. Ma resta e prevale l'imprqnta 
deH'intelligenza Innovativa e del-
I'energia con cui egl| seppe riscat-
tare il partito socialista da errori e 
da sconfitteiaitrimenti irreparabjli, 
sulla strategia coraggiosa e non 
solo sottile con cui ne fece la forza 
fondamentale dl una sinistra di 
governo, 

Gli si sono, anche di recente,' 
rimproverate le ambiguita delta 
sua formazlone e delle sue prime 
vicissitudini ed esperienze politi
che; e si e sempre messo in prlfnd 
pianoII suo <spjrito fiorentinon, la 
sua natura di calcolatore e ordlto-
re spregiudicato. In effetti, attra-
verso un percorso reso contraddit-
torio anche da drammatiche' e 
complesse circostanze storiche, 
Mitterrand era giunto a delle scel
te ideali e politiche che seppe per 
decenni tenere ferme e difendere 
a viso aperto. E la freddezza e l'a-
bilita di cui perfino si compiaceva 
erano parte del suo essere totus 
polilicus, del coltivare la politica 
nelle sue altezze e nei suoi meari-
dri. II suo tempo non era - prOprio 
non era - quello del decllno della 
politica. 

E nell'europeismo che eglf ha 
lasciato la traccia piu profonda e 
piu llmplda della sua passione e 
della sua lungimiranza. Sapeva 
che I'Europa per unirsi aveva biso-
gno assoluto della Francia, e che 
da lui poteva venire una parola 
decisiva per dare slancio al pro-
cesso di integrazione, superarne i 
limiti, elevame il grado dl politiclta 
e di democraticita. Fu questo il 
senso del suo gesto quando di-
chiai<> piepQ soslegno alpisgetto,, 
di Altiero Spinelli approvato an- , 
che grazie a ciOdal Parlamento 
europeo nel febbraio 1984. Fu Stv 
cora qiie'lta, diWiP'anni dopo, IV' 
spirazione del discorso con cui 
voile personalmente - benche gia 
sofferente - illustrate nell'emiciclo 
di Strasburgo II programma del se-
mestre di presidenza francese in-
dicando insieme grandi problem! 
e indirizzi di sviluppo dell'Unione 
e precise posizioni e iniziative da 
assumere neH'immediato. Disse 
altera con decisione che occorre 
procedere all'allargamento del
l'Unione senza <indeboiime la 
coesione e le discipline* affinche 
non accada che I'ultimo dei futuri 
nuovi membri «aderisca a qualco-
sa che non esiste ormai piu, per 
effetto di una frana all'interno del
l'Unione". 

E il suo appello, in quel gennaio 
1994, fu drastico: "Bisogna vincere 
la nostra storia» dl europei divisi, 
reciprocamente diffidenti se non 
ostili; altrimenti si imporra il na-
zionalismo, e con esso la guerra. 
Bisogna voter «fare l'Europa»: e 
questa volonta «non pud essere 
confusa con il ripiegamento su se 
stess#j5pe^phe I'Europa ha il do-
vere di reagire all'«incessante ap-
profondirsi del fossato tra i paesi-
piO ricchi e i paesi piil poveri» e 
perche «ha ancora molte cose da 
dare al mondo se lovuole». 

Queste ultime parole Mitterrand 
le pronuncid a conclusione di un 
discorso tenuto a Napoli, 1'8 luglio 
1994, nel ricevere la laurea hono? 
ris causa dell'Istituto universitario 
orientate: un discorso di omaggio 
alia cultura della citta e ai suoi le-
gami con la Francia, ricco di riferi-
menti storici, e segnato da quella 
cifra di eleganza letteraria ed ora-
toria che era uno dei suoi tratti di-
stinttVi. Ne ricordo la fatica, e an
che la soddisfazione quando nel-
I'incontrarci (I'avevo conosciuto 
quasi vent'anni prima) accenno 
al vicino compimento del secon
do settennato di presidenza. Do-
minava stoicamente, pubbllca-
mente, la malattia. A Strasburgo 
aveva detto: «Questo e uno dei 
miei ultimi atti pubblici. La mia 
generazione conclude il suo per
corso. Bisogna dunque assoluta-
mente trasmettere». 

Ha trasmesso molto. Ha lascia
to quasi nello stesso tempo la sce
na della politica e la scena della 
vita. Non si dimentlchera la forza e 
la dignita con cui le ha tenute an-
trambe fino alia fine. 

lOlorgloNapolltono] 


