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Eugenio Garin 
filosofo 

«Lasdate che questltalia fiorisca» 
M FIRENZE. «Sarebbe opportune ripensarlo 
queslo secolo che finisceie cbe'per I'ltalia e sta-
to lerribilen. Con Eugenio Garin facciamo un 
tuffo in questo Novecento che I'insigne [ilosolo 
e storico della filosofia ha petcorso quasi per 
inlero. Seduti nello studio della sua casa ai 
margin! della fascia ottocentesca coslruita per 
Firenze capitate, Garin va alle radici delle pia-, 
ghe che I'unita d'ltalia non aveva risolto e 
che, ancora oggi bruciano ia pelle del no
stra paese. In modo pacato e sobrio parla 
della scuola, deilinsegnamenlo; di federali-
smo e di europeismo; difende Ie ragioni del
la filosofia come spazio della discussione 
piQ libera possibile; esalta I'utopia, ragione 
di speranza e di vita delle societa che non si 
arrendono all'ingiustizia, all'indiffercnza, al
ia sofferenza. «II nostra secolo si e aperto sul 
lerreno culturale e politico con una serie di 
espressioni che manifestavano inquietudine, 
bisogno di trasformazione, necessita di in
tervene che incidessero gia-gia allora sulla 
societa italiana. Invece ci'.si eUrovati s'ubito 
immersi in una serie di guerre». Garin riper-
corre i primi decenni del Novecento con 
1'occhio rivolto non solo alia storia. «Ho co-
nosciuto bene Salvemini, di cui sono state 
per qualche tempo anche collega, ai tempi 
della guerra di Libia condusse feroci campa-
gne giornalistiche a proposito della politica 
coloniale». Ricorda la prima guerra mondia-
|e e il lascismo con Ie crisi interne i suoi mu-
tamenti d'orientamento e I'arrivo all'oriz-
zonte del nazismo con quello che comportd 
nella vita del paese: I'antisemitismo. «Penso 
ad aicuni intellettuali ebrei che in un primo 
momento sperarono di trovar rifugio in Ita
lia, fin quando ci fu I'adesione complete al-
I'aspetto pifl osceno del nazismo: la razza, 

Ie leggidel 1938». Quindi la seconda guerra 
mondiale, la catastrofe, la4otta di liberazio-
ne e Ie speranze. «In molti pensammo che 
fosse quella I'occasione per riprendere in 
mano lante question! rimaste aperte in Italia 
e che, con la Repubbllea e la Costituzione 
venivano jiportate in primo, piano, speram-, 
mo dl riuscire a sanare'alcune delle piaghe 
che i gruppi dlrigentl che avevano fatta I'lta
lia unlta, non erano riusciti a.risolvere. Non 
eawemitQ».-ii>i :,-t,--t~>. •,<• 

PraftMor Girl*, ikkUmMdoslalBninl, net suo 
.-Selena evHachlte del RiMicl«wnto» lei scrl-
w:"/U«*roc'e«ttimdieliW>«rt»i|>o»sibi-
ltic*neltaiatoHJuerdladeileainonomlecrtU-
dhf". Una KfcrmuiOM attuaUMim se pen-
tlamo at f e d e r a l s comuiHrfeereolonale. 

Questo e un punto capltale,-data la diversif ica-
zione della storia italiana che va tenuta sempre 
ben presente per amministrare il paese, La Si-
cjlia e II meridione hanno avuto attraverso i se-
coli, direi attraverso i millenni.una storia che 
ha posto problem! affatlo risoltl dall'unita d'lta
lia e che oggi vanno affrontati, anche interve-. 
nendo sulla organizzazione dello Stato attra
verso la riforma della seconda parte della Co
stituzione. Va riconosciuta questa varieta della 
storia, dl different! caratteristiche, vanno rispet-
tate le esigenze e Ie peculiarieta. djcitt&e di re-
gionl, ricomponendo I'unitadello Stato e del 
Paese, Vanno colpite rigorosamente tutte quel
le connivenze che, sfruttando la diversificazio-
ne, hanno portato a manifestazioni aberranti. 
L'ultima volta che ho presentato un libra a) Ga-
binetto Viesseux di Firenze mi sono divertito a 
leggere cose scritte all'inizio del1 secolo sulla 
mafia e sulla camorra, Sembrano scritte oggi. 

anoraitainc tutto, H Paese ha mostrato 
grandi rhone. Putt fondamentall della 

Mdeta hanno temrio. 
Certo. L'ltalia e un paese che, in qualche mo
mento dft una grande malinconia. Si assiste 
con pena, con senso della tragedia all'assassi-
nio di magistrati e, nello stesso tempo, si assiste 
a forme pubbliche di protezione del marcio 
della tradizione italiana da parte di chi detiene 

Eugenio Garin, filosofo e storico della filosofia, ripercorre le 
vicende di questo secolo terribile che ha percorso quasi 
per intero. Riflette sulla crisi dell'Italia, sulle cause lontane, 
sui problemi aperti fin dalla costituzione dello Stato unita-
rio. Awerte come, accanto alle zone d'ombra, c'e un paese 
che lavora, produce ricchezza e cultura. Parla di europei
smo e di federalismo; di scuola e di magistratura, esalta I'u
topia e difende le ragioni della filosofia. 

DALLA NOSTRA HEDAZIONE 

il pubblico potere. Le connivenze, le complici-
ta non sono state denunciate solo tra la fine 
dell'800 e i primi del 900 da Antonio Labriola e 
da Pasquale Villari, sono una realta sotto i no-
stri occhi che, in parte, aiuta a capire la simpa-
tiacon cui si 6 guardato alia cosidetta fine della 
prima repubblica. Una definizione che io riten-
go sbagliata perche non e finito ne il bene av-
viato dalla Costituzione e, sopratutto, non e fi
nito il male... 

Certi comportamentl continuano In chi dke di 
votere la seconda repubblica... 

Sono gli stessi. Non^olo continua la corruzio-
ne, coipita finora parzialmente, abbiamo ii 
senso preciso che certi modi, certe consuetu-
dini nefaste permangono. La storia e alle radici 
profonde di certi guai che riemergono talvolta 
anche in forme diverse: un magistrate) che sba-
glia, un uomo politico che corrompe o e cor-
rotto. D'altra parte awertiamo che, accanto a 
queste zone d'ombra, c'e una parte che lavora, 
opera in positivo, produce ricchezza e cultura. 
Si awerte che accanto agli squilibri in cui si ri-
specchia la storia del paese c'e una gran parte 
del popolo che ha senso di responsabilita so-
cialeedello Stato. 

Lei ha accennato alia magistratura, oggi uno 
degli aspetH piu inquietanti, dopo la staglone di 
"Manlpulfte". 

Era quasi fatale che si dovesse arrivare a discu-
tere della divisione dei poteri e del loro eserci-
zio. Ci si e troppo illusi, nel momento di massi-

Renato Sarmlento/Blofo up 

ma popolaritadi "Ma-
ni pulite" che, situa-
zioni dalle radici lon
tane, forme di antica 
corruzione, interfe-
renze tra i poteri, de-
viazioni, potesserro^ 
essere dominate e su-' 
perate dun colpo. 
Questo ha dato luogo 
a speranze e illusioni, 
in parte eccessive, 
mentre oggi di fronte 
ad una crisi cost pro-

foda si tende a cancellare, a dimenticare.'Lo ri-
peto: siamo dinanzi ad un problema molto 
grave nel quale si riflettono vecchie piaghe non 
risolte ne dall'unita d'ltalia, ne dal moto che 
accompagno la liberazione e port6 alia Re
pubblica e alia Costituzione. Molti credettero 
che I'ltalia avesse imboccato la strada che 
avrebbe portato a sanare i suoi antichi mali e 
che ne avrebbe fatto a pieno titolo una delle 
nazionid'Europa. 

Ecco I'altro punto: I'Europa. Una vocazione che 
in Italia ha radici lontane, storicher 

In Italia c'e sempre stato un fortissimo europei
smo convinto. Un Europa nella quale l'ltalia 
avesse un posto di promotrice e di forza. Non 
dovremmo dimenticarlo. Dovremmo guardare 
con estremo sospetto tutti coloro che sono ti-
midi o ambigui nella volonta di una Italia che 
fa parte dell'Europa. 

Una Hitervbta sull'Unita sulla sua «Storia delle-
drtoriadal500alfascismo..,etitolata:"Uliber-
taabfta nel libri". Questo ciriporta alia drrfusto-
ne della cultura, alia scuola. On si esalta add!-
rittura chi non legge. Ne deduce che la llberta e 
arisdilo? 

Sono convintoche i libri sono stati e sono uno 
dei grandi veicoli della cultura e della liberta 
nel mondo modemo. La diffusione della stam-
pa a caratteri mobili e stata una grande rivolu-
zione per la trasformazione culturale dell'Eu
ropa. La possibility di far circolare migliaia di 
copie a stampa di un testo tra il 400 e il 500 in 

Europa fu lo strumento di grandi trasforma-
zioni che arrivarono fino ai 700, alia rivoluzio-
ne francese. Eveniamo all'elemento capitate 
che e la scuola, I'accesso alio studio che ri-
chiama la questione centrale della formazio-
ne, della preparazione dei cittadini. Quel che 
piu colpisce, fino a portarci alia disperazione, 
e il modo con cui oggi si tratta il problema di 
tutte le scuole, da quelle intermedie, alle uni-
versita, ai grandi istituti di ricerca e di alta cul
tura. Un Paese moderno, che voglia essere 
parte attiva della nuova Europa deve produr-
re studiosi, scienziati, deve avere i mezzi per 
prepararli, deve preoccuparsi, non sperpera-
re risorse. Eppure sono problemi da troppo 
tempo trascurati, quasi dimenticati. Cos!' co
me e gravissimo il fatto di un paese che gua-
dagna assai attraverso i musei, la conserva-
zione delle opere d'arte, dalla sua tradizione 
e dalla sua storia, e che non si preoccupa di 
questo suo patrimonio, lo sfrutta invece di 
mantenerlo, di studiario, di curario, impie-
gando risorse, intelligenze. Oppure, pensi al
le biblioteche. lo vivo a Firenze, la citta che ha 
conosciuto la prima biblioteca pubblica eu-
ropea del mondo modemo: San Marco, che 
ha cominciato a funzionare nel 400, non solo 
come istituto di conservazione, ma come 
centra di studio, di lavoro per produrre sape-
re, che vuol dire produrre ricchezza, conforto 
di vita. Ma anche le biblioteche oggi sono ab-
bandonate. 

Questo secolo, professore, ha visto la caduta 
delle grandi utople ndle quiN hanno sperato 
miliardidiuomlni.Comecoprireilvuoto? 

Sono entrate in crisi, non sono cadute. Senza 
utopie non si vive. Senza la speranza di poter 
risolvere i grandi problemi dell'umanita si 
pu6 vivacchiare, si possono fare dei soldi, 

soddisfare desideri piii o meno nobili, ma del-
lutopia, della possibility di sperare che si pos-
sa arrivare a costruire forme di aggregazione, 
di associazione civile, di stati, di citta in cui tut-
to e disposto per alleviare il piO possibile la sof
ferenza, diminuire le differenze, le disugua-
glianze della societa, non si pu6 fare a meno. II 
giorno in cui si potesse pensare che I'utopia e 
morta, quel giorno credo che i popoli non 
avrebbero piO ragioni pervivere. 

Destra e sinistra, le due grandi categoric che 
hanno dato sostanza aH'utopia, hanno ancora 
oggi unsignificatoodevono essere rlpensate? 

Certo, attraverso esperimenti, fallimenti, si e vi
sto ch certe strade o erano sbagliate o non por-
tavano alle soluzioni sperate. I contenuti di 
Utopia circolanti si sono venuti trasformando, 
ma il contrasto tra chi ha il coraggio di propor-
re la sperimentazione nella speranza di andare 
ad un assetto migliore, e coloro i quali preferi-
scono difendere il praprio benessere mi pare 
sia destinato a risorgere sempre. 

Non oede ci sla un deficit di ricerca, di elabora-
zione? Lei ha atfermato di drfendere le ragioni 
ddla filosofia, che ahrto pub venire oggi in que
sto senso proprio dalla fllosonar 

Se la filosofia, come credo, e questo spazio di 
riflessione critica e di proposta per agire sulle 
societa, il suo compito e fondamentale. Lo e 
sia quando lavora criticamente, esamina, di-
scute, propone; sia quando avanza delle ipote-
si, che potranno anche apparire dei sogni, ma 
sono invece «idee regolative», come avrebbe 
detto Kant, per cercare di migliorare la con-
dizione dell'uomo. La filosofia e, alia fine, 
proprio questa sorta di dialogo, di dialettica 
fra chi accentua la visione dei rischi e prefe-
risce evitarli, contentandoSi di accomoda-
menti e chi, considera che il rischio e bello 
e che bisogna battersi e tentare ogni modo 
per rendere quanto piu tollerabile e possibi
le la vita degli uomini. Per questo la filosofia 
e necessaria. 

Pol ci sono ifilosofi che vanno alia corte della 
politica... 

Bene. Speriamo che siano illuminati. 

DALLA PRIMA PAGINA 

La speranza di un progetto 
principio di un sentire politico comune, bisogna ri-
conoscere che la speranza di una Italia con ie Mani 
Pulite e un motore fondamentale, forse il motore 
principale. 

II numero due dell'Ulivo spiega e circostanzia: 
no all'uso della giustizia come arma impropria, in-
tendiamo vincere con la politica, con la scommes-
sa sull'«ltalia che vogliamo», non contra ma per go-
vernare. E aggiunge una proposta: riunire tutte le 
parti intomo a un tavolo per trovare quella «soluzio-
ne politica. che e stata finora soltanto invocata o 
fraintesa. Non stava dunque cercando, Veltroni, di 
aizzare contra ii Nemico e di dividere lelettorato 
sulla Questione Morale. 11 filo del suo ragionamento 
portava semmai nella direzione opposta: trovare in-
sieme le vie per una normalizzazione del conditio 
politico italiano. E poi I'Europa, le regole, la scuola, 
insomma «l'Italia che vogliamo». Eppure, se proprio 
non lo nascondiamo per assecondare qualche 
complicato teorema, dobbiamo prendere atto che 
Tangentopoli segna una differenza tra l'uno e I'al
tro schieramento, che su questo argomento non c'e 
simmetria tra il Polo e l'Ulivo. 

E difficile liquidare la questione con le formule 
standart. Tanto meno si verra in chiaro di questa 
asimmetria se si scavano le consuete trincee del 
«garantismo» contra il «giustizialismo», del «partito 
dei giudici» contra il «partito degli inquisiti». Se si al-
zano i fumi della propaganda non si vede piO nien-
te. E possibile e auspicabile che su una materia co-
sl conflittuale e difficile come quella delle giustizia 
si trovino nei prossimi mesi, e anni, degli accordi 
politici, ma questo non toglie che c'e una differen
za tra chi continua a condividere e ad alimentare le 
speranze sorte nella fase ascendente di Mani Pulite 
e chi le vuole abbandonare, tra chi ha intravisto nel 
disastro di una classe dirigente le possibilita di una 
svolta e chi da quel disastro si e semplicimente sen-
tito minacciato. 

E vera che le inchieste della magistratura hanno 
toccata anche la sinistra, sia pure in misura diversa. 
E vera che Alleanza nazionale ha piti simpatia di 
Forza Italia per i giudici. E vero che sarebbe assur-
do presentare lo scontro tra Ulivo e Polo come una 
guerra tra buoni e cattivi _ metodo che in democra-
zia e sempre bene evitare, fin quando i fatti lo con-
sentono _, e che non sono tutte vergini immacolate 
di qua come non sono tutti inquisiti di la. Ma e pure 
un dato attraverso il quale dobbiamo interpretare 
oggi la politica italiana quello che ci mostra una 
speranza e un progetto di qua, una difesa e una mi-
naccia di la. 

Forse ci capiamo meglio se trattiamo la questio
ne Mani Pulite come una fase della storia nazionale 
che ci ha consegnato molte promesse: quelle di 
una economia liberata dalla corruzione, ma anche 
dall'invadenza e dall'̂ inefficienza dello Stato, dal-
leccessivo ingombro dei partiti, dalla lottizzazione, 
dagli sprechi, dal parassitisrno delle imprese pub
bliche e private. Si tratta di decidere se quelle pro
messe ora debbano essere rimesse sul tavolo e ,tra-
sformate in un programma di governo o se dobbia
mo seppellirle come scorie pericolose. 

II Berlusconi in ascesa di due anni fa le trattava 
come promesse, ora le tratta come minacce. E la 
conseguenza di molti errori, a cominciare dall'irri-
solto conflitto tra le sue imprese e la politica. Per 
coloro che hanno gia scelto l'Ulivo sono fonda-
mentalmente promesse e speranze, anche se da 
esaminare una per una e da maneggiare con sa-
pienza, perche se si vuole dawero combattere gli 
sprechi e non solo fare propaganda, si sa che gli ef-
fetti saranno dolorosi. 

Forse nel Polo non tutti la pensano nello stesso 
modo, ma a giudicare dalla campagna di Mancuso 
e dalle mosse di Berlusconi prevale la strategia del-
l'aiioccamento. E questa la differenza essenziale 
tra i due schieramenti: un progetto di governo con
tra un progetto di difesa di posizioni costituite. No-
nostante tutte le sfaccettature del caso, per cui ele-
menti di conservatorismo si potebbero trovare an
che nell'alleanza dell'Ulivo e buone intenzioni libe-
ralizzanti anche dall'altra parte, il centrosinistra ha 
questa volta dalla sua la forza del cambiamento. E 
la parte che yuole costruire e non solo contrastare 
1'awersario. 

Non e una differenza antropologica quella che il 
centro-sinistra pu6 invocare a suo vantaggio, come 
se opportunist] e malandrini fossero geneticamente 
collocabili da una parte sola o ascrivibili all' «etnos» 
italico da guardare con supremo disprezzo. Solo lo 
sfrenato desiderio dell'equidistanza puo far dire a 
qualche commentatore che cosl si ragiona all'Uni-
ta. Accade che ci sia una differenza politica. Doma-
ni chissa, ma oggi e cosi. [ Glancarlo Bonlti] 
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Loro spaccano, noi uniamo 
dire che la scommessa piD grossa 
del bipolarismo e stata persa L'ltalia 
ritomerebbe a essere un grande, in-
dist» iguibile centra dove I'unica po-
Sta in gioco e ia gestione e riprodu-
zione del potere. Detto questo, una 
precisazione va fatta, un importante 
principio va difeso. II principio che, 
in una grande democrazia, le que
stion! fondamentali di una comunita 
nazionale, le sue questioni costi-
tuenti, non possono essere oggetto 
di gazzarra elettorale. Faccio due 
esempi: I'unita territoriaie e le tasse. 
Mi 6 capitate in un recente dibattito 
con Bossi, di awertire una sensazio-
ne spiacevole. non avevo un interlo-
cutore, ero dl fronte a un vero e pro
prio pregiudizio. II capo della Lega 
nemrneno una volta ha usato i tanti 
buoni argomenti che spingono m di
rezione piO autonomista e federali-
sta le istituzioni del nostra paese: 
una piD efficiente gestione delle ri
sorse, uno snellimento amministrali-

vo e, perche no, anche una riscoper-
ta e rivitalizzazione di quell'identita 
locale _ regionale ma soprattutto 
municipale _ che porterebbe (ante 
energie nuove neH'impegno civile e 
politico. Bossi ha ripetuto, semplice-
mente e ossessivamente, alcne cifre 
che, secondo lui, dimostrerebbero 
che il Nord e In credito nei confront! 
del Mezzogiomo. cifre basate sui pa-
garnenti Iva e sui trasferimenti statali 
degli ultimi due o tre anni. In base a 
un simile crilerio, e con questa arit-
metica da pallottoliere, non dico I'u
nita d'ltalia, ma non avremmo mai 
messo insieme neanche i quartleri di 
una grande metropoli, settentrionale 
o meridionale che fosse Una forma-
zione nazionale presenta un bilan-
cio storico secolare del dare e avere 
tra le sue parti. Migrazioni _ in un 
senso o nell'altro _ di capitali, di ma-
nodopera, di eserciti, di intelligenze, 
di burocrazie: c'e tutto questo conti-
nuo e prolungato interscambio alia 

base deli'identita che ciascuno di 
noi va maturando come cittadino 
italiano 

Come si fa a ridurre tutto questo 
in una tabellina dell'lva? In realta, ai 
vertici della Lega e ormai chiaro che 
non c'e un progetto politico Si e 
smamta la spinta originaria verso 
uno Stato federalista e si cerca di 
rompere, spaccare, pnma il Parla-
mento, adesso la Costituzione Do-
mani, I'ltalia 

Spaccare mi sembra, ancora di 
piO, i'obiettivo con cui una certa de
stra si presenta all'appuntamento 
elettorale. La destra che fa parlare 
Mancuso sui temi della giustizia e 
che sobilla le piazze con una propa
ganda fiscale irresponsabile, questa 
non e una destra nazionale E una 
destra che ha il solo obietlivo di mel-
tere una parte degli italiani contro 
I'altra: i commercianti e gli artigiani 
contro i lavoratori dipendenti. Que
sta destra e molto diversa da quella 
che, appena un mese fa, si era fatta 
avanti con Berlusconi proponendo 
un nuovo patto costituente per I'lta
lia. Ne mi sembra che si possa ridur
re il problema ai soprawento di Fini 
sull'ala pifl moderata di Forza Italia. 

Nel momento di presentare un suo 
compiuto progetto politico, la destra 
si rivela incapace di una proposta 
per tutti gli italiani. Spaccare, invece 
che unire, sembra essere la sua pa-
roia d'ordine Diventa allora piO 
chiaro che la nostra non e soltanto 
una battaglia per conquistare il cen
tra moderate. In questi mesi, la sini
stra si e fatta un po' troppo incapsu-
iare in certi schemi politologici, si e 
attaccata ai responso dei sondaggi e 
alle tattiche per strappare _ qui e la 

qualche elettore o parlamentare 
all'awersano. 

La sinistra, in certi passaggi, si e 
mostrata insicura di se stessa, della 
forza delle sue ragioni. Non crede 
forse ancora, fino in fondo, alia pos
sibilita e capacita di affermarsi in pri
ma .persona come centra della co
munita nazionale. Perche e questa la 
posta in gioco del prossimo appun-
tamento elettorale. Tra una destra 
che vuole imporre gli egoismi della 
sua parte sociale E una sinistra che 
deve dimostrare, innanzitutto a se 
stessa, che S giunto finalmente il 
momento per diventare la coscienza 
civile di tutta l'ltalia democratica. 

[ Antonio Baraollno] 

Silvio Berlusconi 
C'e chi da ripetuto martellate contro II muro 

e erode ognl volta dl colpire II chlodo 
Goethe 


