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Ecenomia 
Mercato, Stato 
evolontariato 
II sislenia italiarto delta sohdaneU 
coltelliva ha subilo negh uhtmi an-
ni trasfoimazioni profonde Leco-
nomia del paese non e pii> in gra-
do d i soslenere i livelli <b sicuiezza 
sociale del decenni trascoisi, e lo 
Mate non nesce a garantire preven-
zlone, salute e asastenza a With £ 
pertanlo difficile negate l'urgenza 
di una radicate riorgamzzazione 
del sistema, dalla quale p e l * po-
trebbeto nascere nuove ingiustizle 
e acuti conftiHi sociall Da qui la 
neccsjjfa di ripensaregli onellla-
menti te forme te dimensioni di 
un nuovo welfare stale coerenie 
con i ralon, le aspirazioni. leaitico-
lazloni fociali la dinanuca demo-
grafica e occupazionale, le nsorse 
dellcsocxieiapostinduslnali Inun 
libro dj aulon van in usclta da Don-
zelli col iltolo Welfare lialiono si 
ceica propno d i definite un nuovo 
modello <li stato sociale che po-
trebbe scaiunre da un mix di Stato 
mercato e volonlarlalo Un model
lo onterattivo- di welfare che offri-
rebbe un sislemadi sicuiezza so
ciall piu equo e soprattutto pio Iks-
sibtle 

TrMfonnUti 
I vizi della destra 
Italiana 
l lciol lo del regime e la fine dl Craxl 
e dl Andreotti tangentopoli e Di 
Retro, la parabola della Lega e i l 
trfonfo di Berlusconi la crisi della 
Sinistra il nuovo e II vecchio che 
avanzano, g)i urnon le passtonr 
mutevoli della genlccomune i ra-
pidl rlcirlaggi e i repentim passaggi 
dt campo Tulle oueste vicende 
vengono raccontale e mdagate da 
Nando Dalla Chiesa nel suo ultimo 
libro, I nxBfcHmisn, che usciia in 
apnle per Baldlm & CastoWi Dalla 
Chiesa indlca appunto nel trasfof-
mismo il vizio piu radicalo fra gti 
Mali&ni untrasformismocheerie-
atBrso alia grande praprio menu; 
nel noatio paese era in alto il tewa-
tlvo di npubre la politics da un al-
tro grande vizio, quelle della maz-
zetta L'autore con questo libro 
ceica anche di indicare (a nsposta 
al programma del govemo di De
stra 

Modi 
Perche'cadde 
laFranciadell940 
Si intitola La strana dahlia il bellis 
simo libro del grande slonco Marc 
Bloch che Einaudi mandera in li-
brena II 24 aprlle £ una sorta di 
•verbalc" degli awennnenti del 
1940 m l tentative di capire le ra-
gionl ck'l crollo francese di fronte 
aU'eseri ilo (edesco Dietro le buro-
crazie degh stall maggiort e la len-
tezza del movimenti dell amiata 
Bloch lesge in controluce la cuhu-
ra prolnnda della Francra. le sue 
radici moraii e i suoi vizi mteltettua-
h cilta e campagne o megho ideo
logic urbane e ruralislicrie il senso 
dell'individuo e della colletnviti 
nazione e popolo solldaneta e or
gan izzazione e po< ancora ideall 
repubblcam e iocoialisti che en 
trano nel gioco delle cause di quel
la strann disfatta L autore da gran-
disslmo slonco nesce mentre 
spiega II'vfcende francesi del 1940 
a non perdere d occhio I iniera ato
ne del pnmo Novecento 

CIM 
I grandi pranzi 
dlRorna antica 
La tavolti di ciascun popolo e l im-
magine simbolica che nllelte la fe 
condita della terra la visione del 
mondo negli usi e costumi della Vi
la quoticliana con le sue consuelu 
dull e i -.uoi ntuali Petronio Qove-
nale Aplcio Columella emol tea l -
Ire fopnti anluhe t i offrono un 
quadra aflascmante della cultura 
cullnanadegliantKhiromaru qua 
li ingredicnli venivano maggior 
mrnte uaali come si prcparavano 
e si conservavano i ctbi I organiz 
zaiiione delUicutlna leiegoledel 
([alaleo durante i brfnchettl I diver 
si tlpi di bevande Tullo queslo rac-
tonta Menseenbi MiaRoma Ann 
ca di liana Gozzina Giacosa pub-
bl l ia lo da Piemtne e gii\ nelle llbce 
lie Leggendolo si [mo apprendere 
t ome la a i u n a dl Roma ant ra sia 
al! iingme di molli pialli l ipm che 
ancora si ni.ingiano uelle diverse 
region! o l t rwl i f essc f Informs" 
sul t lb i prt'li-rili da Cicerone o da 
CiulioCi^sare 
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Oggi le tesi <Ji Alleanza nazionale 
npercorroiio puntualmente que 
ste posizioni rlconoscendo cosl 
nelclima pohucoeculturaledegli 
anni Ollanta la loro malnce piu 
immediata, in questa ottiea biso 
gna leggere sia la loro altenzione 
per I antifascismo non comuwsla 

i^, sia I'msistenza sulla necessila di 
consegnare -al gludizio della sto-
na» contemporaneamente sia il fa 
scismo che ! antifascismo II dis-
senso dl De Felice nei loro con-
fronti (enlatiizato nell intervista 
di Rusconi) non si nfensce qumdi 
al giudizio da dare sullanUfasci 
smo quanto all mterpretaJione 
stonca del fascismo De Felice in 
sostanza nmprovera ad An d i es-
sere nmasta ferma alia vecchia 
stofia agiogfafica dl Giorgio Pisa 
no e di non aver prodolto in quesu 
anni nessun sludioso degno di 
queslo nome e con un habilus 

T | scientifico nconoscibilc Parados 
salmente pero De Felice non si 
rende conto che e stato propno il 
complesso della sua lunga fatica 
stonografica a rendere supertlua 
ogni tipo di revisione- A i fascist! 
il martirotogio di Giorgio Pisano e 
slaro piu che sufficients per con 
solidare la propria identila e ali-
menlare una memona comunita 
naesokdale per il restoh sul ptano 
del dibaltilo slonograhco si sono 
nconosciuti senza esitazioni nelle 
tesi defeliciane Oggi soltanlo in 
qualche eslemporaneo commen 

Fu proprio guerm civile? 
• Una vecchia Iradizione bntan 
mca vuole che un imnato del mo-
narca, in apenura della sessions 
annuale della legrslaturd bussi toe 
valte al ponone di Westminster I 
depglati aprono i ballenli e in so 
guito il sovrano presiedera la ses-
sione inaugurate delle due Came 
re A ben guardare II senso del 
•modello Westminster" e racchiu-
so anctte in questo strano mo Che 
signlflca «King in Parliament* Ov-
verosia il capo dello stato ricono-
sce le prerogative dell assemblea. 
ne diviene >ospiteit E mai potrebbe 
appone il suo suggello a ieggi non 
volale dalla maggioranza Qui la 
politologia si intfiuia a lb memo
na Alia memona mtroiettala delle 
guerre cruli inglesi Eaquel lame-
dtoevale degli sconm tra corona e 
hlolandelmandato lecuiradicin 
salgono all "habeas corpus* e a 
Giovanni senza Tena 

L excursus mette a luoco un da 
to speaso oscurato dalle astratte 
dialnbe sulla democrazia Essa m-
fatli non * puro modello regolativo 
del conditio tra alton politic i in so 
cietfl complesse Ma i anche «me 
mona-. concrezione di espenenze 
cuHurali piomessa ancorata ad 
•cvenli" Questionecrticialequimli 
quella della elaborazione della 
memona in polilica Che nloma 
oimai con forza alia ngiha delle 
celabraiiom per il 25 apnle cin-
quantennale della Resistenza 

Al cuore deHa (tepubbllca 
E che agisce in soKofondo tra le 

pagine di un libro che wiole anda 
re al cuore dellevento fondalivo 
della Repubblica pel misurame 
ver i t i conlraddizioni e durata 
Gian Ennco Rusconi Renslenza e 
posrfecismo (!l Mulino pp 207 
U80Q0) Lautore studioso di 
scienze sociall sensibilissimo al te-
mi dell identity nazionale senle i l 
bisogno dl misurarsi con due que-
siticruciah IIpnmo edaweroine 
ludiWIe il nchiamo alia Resistenza 
per dirsi democratici in Italia' II sc 
condo checosatudawerolaResi 
Stenza e quale la sua anima un 
tana« ammesso che tale anima vi 
fosse' 

Per nspondere al pnmo dci due 
inlenogalivi £ giocoforza per Ru 
scorn «atliaversare- in via prelim i 
nore la seconda delle due doman 
dt SictW gran parte del libio ad 
eccezione del primo e detl ultimo 
capilolo e ntentallio che una 
scmpolosa cavatala s dortu d t l 
bienmo I943-IM5 Nel corso del 
quale aflorano leslensione e il 
grado dl tonsenso del lenomeno 
|>artlgiano Fu ragguarderole MI ter 
mini numerici la fbrmazKiiie di 
bande via via coordinale dai Chi e 
dalCIn Alia Italia, In condiziutii In 
gishche dawero improbe <7wo«j 
in uno stalo spaccalti lemlon.il 
mente invaso da ledeschi e alleiili 
C con un Regno d llaha mdcholilo 
dalla luga del Re iiornhc awersj 
lo da un nnlilaseismo d i « ™ |x.r 
seguilalo do|io il 2S Ij iglio ii,i B.i 
doglio c Rovatla E iionciimenn Ru 

MMIMO O N * V A * ) M I O U I 

La Resistenza 
raccontata a fumetti 

• N A T O P A U A V I C I N I 

• Mon mdossano tute ne manlelh multtolon e non sono supereroi In 
qualchecasoeroi Spessogentecomune poveragenie messadifontea 
scelle decisive quellecheuncmquantennioepassafa un Italia disaslra 
la dalla guerra fu costretla a compiere La Resistenza anche a lumelti 
non e facile da raccontare Non S facile perclvJ 6 facilisiimo cadere in 
una relonca celebraliva in qualche caso »affine» alia relonca Ironfia del 
Fascismo E non £ nemmeno facile npropotre all attenzione quel peno 
do oggi in tempi di mutate prospetlivesloncheepolitKheeditroppodi 
smvolte cancellazioni di una memona stonca che non va <issolulamente 
persa Eallorameritoaqueslamostra lucchese curaia da Claudio 8enie 
n che ripercorre la «Resistenza nei fumetli e nell illushazione una mo-
stra come ci nene a precisare lo sress<i Bertien "pensal.i per i giovani 

perche abbiano modo di nvedere atlraverso un linguaggio come quello 
deifumetti checonosconobene unmomenlochetorseconostonome-
no ma cosideierminante per la slona nazionale-

La mostra allestita nell ambilo di Lucca Comics, il tradizionafc appun-
tamentocon il mondo del fumerti organizzato dall Ente Maw Massimmo 
Gamier soitoladirezioneculluraiediEmestoGuidoLaura eamcolatain 
25 grandi panneili 51 comincia con due tragtci prodiomi come il deiitto 
Matteotti ed il tiarbaro bombardamento di Guernica immortalato nel ce 
lebre quadio di Picasso e ricostruito in alcune lavole di Paolo Ongaro 
Fatli e figure tiagedie collettive e sacniici mdividuali ecco Padre KolOe 
nelle versioni disegnate da Dmo Battaglia e Ferdinando Tacconi Salvo 
D Acquislo ( i l giovane carabmiere fucilato dai ledeschi) restituito dalle 
matite di Attiho Micheluzzi e di Paolo Piflaieno Proposte a fumetti e nco-
stmzioni illustrate saltuane intervallate da lunghi silenzi e piii o menu in 
teressale'rimozioniB Cosl sesiescludeilCuonegania/dino epopeasen-
tunentale e awenturosa apparsa negli anni -18-50 sulle pagine dell Iniie 
pido dovrS passare qualche anno perch£ ogni lanlo si iiaflaccino term e 
vicende della tatta resisteniiale e parugiana 

t cunoso che a npioporii siano perkifau period ic i catlolici, come il 
Messaggem da rajfuzi il Gioinalmo o il «laico Comete dei Plccoli poi 
div^nlalo Corrtere dei Rag022i Unico conlraltare dl sinistra il neonalo 
ftoruete supplememo afumelti de / t 'm/rtcon la saga d i -Un parhgiano 
dl qu indn anni- e le ncostruziom di episodi dl guerra panigiana come la 
"Battaglia dl Porta Lame» ma anche le tavole di Gino Baraila pubblicale 
su Vie Nuove tutte non rmntuni da una ceitaretonca celebraliva menlrei 
concorrenti ca t tok i puntavano piu sugli aspelti moraii ed eioici del sin 
goli Fino alia recentissima seiie a lumetti di Renzo Callegan (sara pub-
blicata propno sul Gionw'ino in occasione delle celelirazioni del cm 
quanlesimo annrversano del 25 apnle) esposlaa Lucca in anleprrma e 
che propone tralaltro le vicende dieroipartigiamcomeDticcioGalim 
berti e Dame Dl Nanm oquel ladi DonBnbbm cappella no della bngala 
partigiana hgure Codun Sconono aulon e stili in questa mostra lucchese 
dalle classic he tavole di Waller Molino apparse su Grand Hotel alle piu 
recenli sperimenlazioni linguisliche dl Crepas che nevoca la nascila e 
hnfanziadellasua Valenrtnainpienaguerra neldicembredcl 1912 oad 
un altra e diversa classicita del segno e della narrazione tome nei rac 
cont id i f in iEf t tediHugoPral l 

E I -allra parte ' II silenzio a fumetli di pane fascista dopo il IEM3 £ 
quasi lotale se si esclude il repubblichino Famine settimanale londalo 
nell otlobre del 4-1 dalla rmata Opera nazionale Balilla Tult oltra musica 
dalla pesame invasione negli anni Trenla delle pagine dei piu celebn 
giomalini del tempo Topolino Awenlwoso laiiepido Vitiortosne Col 
rteiedeiPiaoli Sard altera ulileandarsi a rivedere anche quelle pagine in 
una moslra dedicala a Fasao e Fumello fcurata da Claudio Bertien e Gio 
vanni Burzro) che si ierr<i acura della Provincia dl Savona nelcapoluo 
goligurenellasettimandacavallodel25apnle 

sconi rcgistra con ngore Ic dimen 
siom numenclie dell alflusso com 
batlente da un mini mo di SO 
IIMmila uomini del 1943 ai 200mi 
la della pnmavBra 1945 con I inter 
mezzo del dcflusso dell invemo 
44 45 in occasione della manola 
msurrezione pur coiKordala con 
gli Alleali (abbandono dl W 50 
mila umla] Certo e lau lon non 
manca di nolario la Liljerazionc 
man.IO al passocon I avanzata an 
fllo amencaiia Eppure - sarebtie 
foi ie slalo rneglio evidcnziarlu -
Napoli Tonno Genova Milano 
Riivenna e S,™ma furono lilicrale 
pnm.i dell ingresso alleatu E poi 
KllllgliammeT smni.0 gemit-inico 
pill voile i ilalo da Rusconi (/ rnxu 
txizioiic tettesca m llitlia Bullali Bo 
rmghitri 11931 ha alfennato i h t 
til menu qunllro dwiMoni corai ia i t 
ledeschi furono pralic.imenle 
bloccalc dai contra-*) mililarf i o n 
la Rcsislenza Pen. in menloniu 
morale dl quest uliuna I awr nsc al 
lain I onorc di unii naziiinc vinl.i 
ma di i t l ievi i l idrxonlnbuld ann.i 
|(> nell alirelt.nt \a line dell invauo 

ne Peiche non sotlolineado a do-
verc' 

Ma ecco unallr.ii considerazio 
ne a cui queslo liliro ben docu 
menralo ci induce lu un miracob 
I unita operaliva e polilica raggiun 
la dalla lotla in qui lie cnndizioni 
Condition! di ilivisioni ideologi 
che dl scollamento ot>erativo ini 
ziale Di asprd dilfidenza verso le 
bande sopratruito J i parte degli 
inglesi I'reuciupcilissiini [ier la fu 
lura st.ibilita monari hica delllia 
lid E addinrrura timorc&i di un csi 
lo comunisla rivoluzioiicirni alia 
» r « a Quella iWlicile < non scon 
lata uriila era un stgno preciso E 
I IDD di U d i l k aspirazioni ullr.idi 
moira l i ih i aziuiusle delli. ledi ll.i 
ink mazK.nalisle anliliurgl-icsi o 
delle lomprensibili iiregiuiliziali 
rinnmoiiarcliK he la Resisten/a 
•sepjio darsi una r.igiunc |jnlilna 
razioiiEile "ii'piio l i i jgen nei rap 
poni di for/a KMII umrsi c unin 
Per quel che era possibile in quelle 
eirrosianzc C qui Ixilza in pnmo 
pitino la dillicili prnblmi.ilKa ilel 
-eollsenso Cousenso ckissivn F 

mihlante (minontano ceno) Ine 
vitabilmenle mtreccialo pero al 
I "attendismii" All alte^iamenlo 
dl quanti sravatvo a guardare O di 
quanli nmaiievano alio lineslra 
nella zona-gngia-come lachrama 
Claudio Pavone segnala da da col 
lalmrazionismo forzato o piu o 
meno sponianeo con SalO Bene 
in quella zona e oltremodo impor 
lanle guardare Vi guanlaruno n 
fleisivamenli; i fasusli nmoderali-
comi Gentile' e i nvoluzionan Itilli 
eamente incduativi conu Toglialh 
Per oppusn mii ini e-gemonici rli 
1IH17I alia -.piieiatura do! pneje E 
rornano a guardarvi gh siunei in 
quella zona Perdirimere undileni 
ma l.i ReMslcnza (u guerra civile' 
Riisiniii eita un branti dell imrra 
nenie volutin dl Renzo !>e Felice 
tCiuimcnik 11411941 Ein.iudi) 
i eui dai tile** nlli rajli lia pntutu 
consiiliari' V r w l > Peke -7 urti 
volevann la fine dt la guena Haiti 
salvn rare eece/ioni enuo ostili .n 
treieiehtcrie-ii OHlmavalio a conn 
miaria i i issi inui iquasisi lascn 
liv.i di eorrere |iciMiiialuicnii' dei 

nschi • Ebbene se confmnliamo 
questo giudizio con I allro dello 
stesso De Felice nel medesimo vo-
lumecilato relanw,ntassidi rem 
lenza mililare e diserzione nelta fisi 
(411 e 12 o) c inevilabile conclu 
derne la stragrandc |iane degli ila 
linni nfiulo il ncolascismo non ai 
celto di oppor>i con la guerra civile 
alia Liberazione e alia Resislenza 
Gia perche lurono I repubblfchirn 
a lenrare di resusc'iare uno -Jalu 
(anisla detmnizzaio con tum ie i i 
smi da! Gran Cnnsiglin e dalla Mo 
natthia E a sperate di larlo eon Iji 
guerro civile la quale piu empin 
eamente- non w lu F^rchS oltn? 
latlcndismo e la passmia non vi 
luroiio un nlei.inti apporto po|m 
la re jSab neuri'partigiaiiato ne 
ro ne> insumzium n^ehe aiilipar 
ligiane Nicntcaclielareeon laJu 
gosla^a eon la Spagna del !h 
con la RusMa dei »hianehi-i)eon | t i 
Vamle.i qucJi si lampi sji,neati 
dalla guerra nvile di m.isse con 
trapposle 

IVr inotivare 1,1 ton del l i -eml 
war- non liasla il eomelro pura 

lo giomalistico si puocousiderare 
•grossdana- la posizione della si 
nistraclwindicanei lavon di Ren 
zoDe Felice il diretlo anlecedenl'-
dell operazione politico di Fun 
semplicemenle Kino slali gli siessi 
lascisti a nconoseeisi in questa li 
nea di rigorosa conlinuita 

In questo senso le posizioni dt 
De Felice si prestano esse sltsse 
ad essere stoncizzale cosi che il 
suo antifascismo appanra agli sto 
nc ide l fuluro t ome una delle ma 
IIICI ideali che ha segnalo il bl ix 
co sociale e pol i lno ehe c slain 
protagonista prima dl quel vein i 
proprio ibuco nero- che sono siaii 
gli anni Oltanla poi degli esordi 
della Seconda Repubblica Lque 
gli siessi stonci se lo vorranno 
polranno aitingerc abbondanle 
mente al suoi scntli per svilupiwre 
una tesi interprelaiiva d ie vt l i t in 
BettmoCraxi una surta dl -Grown 
ni Battisla d iCianframo h m Fil 
Ira nel complesso della M M opera 
un le>rtissimo -spirilo del tempo 
lanlo da consenlire di seguire al 
traverso le scansioni del suo lavo 
TO stonogralrco le vane 4asi eho 
hanno caralterizzaro la nostra vi 
cenda polilica negli utrinii ven 
lann j Quello di oggi c i l tempo-
d iDe Fel iceed^giusioehegli ila 
ham che si riconoscono in Fun e 
Berlusconi trovino il proprio nm 
numeiito stonogradi o nella bio 
graliadi Mussolini 

fQtovunnl De Luna] 

menie tonnale di guerra civile uli 
lizzato da Rusconi (e Pavone) 
sconBo ria due proeeiti mi ompali 
bill di cnstruzione nazionale- Vm 
colanle sarebbe |ier neinpire quel 
concetto unavicendaciinerctaeil 
estesa Che per lo pin non vi hi 
5ebl>ene vi iossero e DIVIO gli 
scontoi tra Malum Tra ilaliaru sor 
fetli sofo dallo stramero f it i l iani 
sospinti (e mateeqciip,iagiali) da 
gli Alleali ma mteipreti dell aspira 
zlone prevalente della nazione i la 
Liberazione) Lolia nazionale In 
dunque per b piu la Rc-islenza 
Con momenii dl guena nvile al 
suo intemo e in special modo nel 
"Tnangolo rosso- laddove ^ nza 
dubbio lo sconlro assuasc anche 
un caratlere di classe M i l i a r i a di 
vendetle e di conti sociall msos|>e-
so De! reslo la sltssa parola -Resi 
srenza- espnme in Enmpa una 
spetilica dommanza venwniica 
eontromovimenlo i l l nee upa/ione 
ledesca e al collaborazionisnin II 
che non cancella a l l i i k i !a deiisit i 
del conlrasti politic] in i t imo u.i i 
resisltllli e rra que^sli e la vece Ilia 
llaliamoderatae°aiiendi^tHi 

Possiamo ora lonifire i lquesiln 
d i (ondo quello poslo tla [ (unimi 
a base del suo w,lume la di™e>-
crazia italiana eantilascisia'fjlr'e 
cu la sua nsposta e anlilase Na in 
senso genetico Malgradu le d in 
siom ideologiche dell antilav i 
smo e lecaienzedelconxi iMia l 
la Resistenza INon kh e in seiiMi 
funzionalc-

SvHuppoe $tato s o d a l e 
Lo °stato soelale- dKe Ru^imi 

non >dipcnde dall aiki ini inienin 
di specifiche promesse elell.i Re>M 
•Jenza (rasmesse alia Cifttiiuzm 
ne^ Piuttostoesso denva d.i met 
canisnn di sviluppo mtriiistxi alia 
dinaivucadet tapiLaliMiioeniiH) un 
sistema democraliio- I t si opjiei 
sta a quella soslonuta in hit.,, 
•mo Aniifm-aim Luutet I: itkn 
ma (Nuova llahai daGi.n.iuui di 
Luna e Marco Rcvctli per i qu id i 
"paradigmi- de'll AnlifaMhnui V J 
no mseparabili dallairioiilonn4i 
della modtrna naziom il ill in<i I 
un dihatlilo qui stn < he im ma ill 
conlinuare Eiutlavia nn f i l l m in 
negatiilc la rotlura di I I'PH I 14" 
si Irasmerte alia Ri putjljlua I ei 
me "iiioinnria- M gn i uno --.p.nii H 
qut S|tailiatqut guirnlieo t tumi 
ned i non nliirnii i In mare a 11 m 
nesi dell^i lilieraldcnioti I^IHI in il i 
lia In quell alveei tulti i M "Me 111 | n 

liticideldopoguerr.ilM mil. si 
sono mossi e yum mill in h r\<iii» 
qi] l ' l l iche, i i l i , ' l fa I IKOI IMUSMUHI 
no a ndimeiiMnnaK 11 i • mi ilit i 
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