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FALSO MOVlME'fTOi Ormai gli sposlamenti intemi alia nostra 
cla^sjfica ^bp t r iQ u n a ^ di mezzo tra una cerimonia del te 
glapponese, un film di Alain Robbe Grillet dei tempi d'oro e un 
baUetto di Robert Wilson: oree ore di attesa per vederspostare un 
piattmo dal lato destro a quello sinisbo dell'officiante. E qui, abbiamo 
persoilcontoddlesetliinanedipiiesenza in classificadi Susanna 
Tamaro, spiamocon ansia la scalata del nuovo Grisham alia testa 
della classtfica, assistiamo sgomenti agli impercettibili scambi di 
posfttpne tra Wilbur Smim, MilaRKundera. Prodi, Tabucchi e la 
AllefKte, Aquestftpunto speriamoliefta MadfeAeMtrutoato di Aldo 
Busi, in rapida asicesa. 

E vediamo allora i nostri (ibri 
SusanmTamaro Va'dowtlpoftattetwm Mc,un>22.ooo 
JonnQrbjftam t'uornodellaploggia Mogadon,hre32.ca> 
IsaberJUImde Paula feitrMU.iHeio.an 
VWbwSmtth HaatHMpapav iongmesi.irre.32.ooo.. 
MHanKnmlan Labmttoa M^*H.im24.ooo 

ADOtESCENTI PERICOLOSI. Mentre i nosrri romanaeri under 
30 continuano a menarsela raccontando deigenitori post 
sessantottini e post settasetlini e dei loro tinelli inlellelrual^progressisti, 
daJI'inghiltefTa ci arrira I'operaprima di un rocker ventiseienne duro 
e cattivo, die non racconta di se, ne di papa e mamma, ma di wen 
agers kmdinesi di coloremolto lumpen, decisi a farecarriera nej 
mondo del criminemaiginale, alia rissa come una delte belie arti e 

• allacaccia alle pupe tra pubefilici e discoteche truckle. Secco e 
direttocome un reportage, fattuale e awenturoso come un giallpi fiH 
svogllati di Jonathan Brook (Theoria, p. V&f, lire12.Q0O) non sara 
uncapolavofo.masifateggeretuttod'unliato. 
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Urss e crisi eoropee degli anni'30 
Intervista a Silvio Pons 
autore di «Sta!in e la guerra 
inevitable*, uno studio 
sulla politica estera sovietica 
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Accanto a quesla inlerpretazio-
ne, che pec (arga parte ha rappre-
senlalo il punto di visla del la sto-
rtografia sovielica. ne va ilcordata 
un'altra, altretlanlo classica. £ 
quella che vede in lulla la politica 
dl slcurezia collettiva condotla 
dall'Urss una sempliee operaiio-
nedi propaganda: la vera politics 
e diplomazia di Stalin '• si dice • lu 
sempre orieniata. addiitHura dal 
'34, sostanzialmente alia nrerca 
dl un accc-rdo con la Geimania 
nazlsta, Oggi sulla base dei mate
rial! d'archivio si possono tegitti-
manienle mellere in discussions 
quesie due inieijHetazioni, pai-
tendo iilnazllutto da un nuovo al-
tegglamento metodologlco, che 
$ quello dl studiaie la lotmazione 
delle conceiloni e delle strategie 
di politica eslera dell'Urss in 
quanto tali e non come pura e 
sempllce risposta allazlone degli 
altti stall Nella politica esteia so
vietica deflli annl '30 appaie chia-
m, a mio parere, un conftltto di 
strategie, una loro duplicitA: da 
un lalo I'ortentamento verso la si-
curezza collettivn, che fu quello 
uHiclale dell'Urss soUo la guida dl 
UMnov, rappresenlft un tentalivo 
roate, non una sempllce opera-
zlone dl propaganda. Ma ncllo 

slesso tempo quesla opzione 
venue llmltata e alia line sostan-
zlalmcnle llquldala da un allro 

orienlaniento, quello tradizionale 
rlvolto verso I'isolazlonbino. £ 
questo secondo onentamenlo 
quello che alia line prevale di 
Ironte all'^mefgeie delta minac-
cta nazista e che porta la politica 
estera sovietica ad un otteggia-
mento di sostanziale non coin-
volgimento nelle tensioni interna-
zionali degli anni '30. Da qui na-
sce il Patto vislo come lunca so-
luzione praticabUe net '39 al fine 
di restare tuori dalla gueiTa. Ma 
questo non sigoilfca die esso los-
se una necessity o che tosse siato 
pianiiicatoaddiritlurasindal "<4. 

Ma poco m«no M due ami dopo 
H Patio, WHer tester* I-Opera-
done Barbsrsnau che cols* dl 
tofprata I sottathii. Lei parla pe
rt dl •apparente H)ttovalotazk>-
M tlalRlana deH* mhweda det-
I* |uana>. lo ehe s«n»? 

La politica estera sovietica lu 
sempie prolondamente condi-
aionala da una forle percezione 
ideologic^ del mondo esiem^-
L'analisi che veniva latta del 
mondo capitalistico, e del mon
do esterno piQ in generalc, era 
quella di un mondo minato da 
conllitti profondi e irreversiliili, 
sla airintemo degli stati che u« 
rapfjorti tra gli stati. e che quesli 
confiitti sociali e intemazionali lo 
avrebbero condotto inevitabil-
mente alia guerra. In questo con
sole la visione delta -guerra intvi-
lablle- Una votta che una simile 
visione viene vissula dai dmgonti 
slaliniuni nella forma di un assiu-
ma, di una dottrina imonleslat)t-
le. la possibility invece die m 
queslo mondo capitatislico si vc-
rilicassero delle situazioni pai'ili-
che. e quindi la possibilita ste.asa 
di agire politicamenlc per mutiirc 
il corso degli evenli. divenlava 
un'ipotesi estremamenle fragile 
se non addirillura illusona tjui 
sla la radice vera dell'isolazioni-
smo. nelia profunda convinziune 
idcologica che vedeva uel inun-
do contemporaneo inolto piu I'i-

aMUHQCAv«aneiA 
nevilabilita delle guerre che non 
le -chances» della pace, 

Uno dal eofottarl dl qwMta <o*r-
eedon*- del moado (u aneka 
llncampieftaiOM del earatterl 
nuotldelnazlsnio. 

II nazismo iu equiparato ad una 
forma eslrema di aggiessiviia im-
periatistica, ma sostanzialmente 
in continuita con altie lorme del-
rimperialismo classico. Ci fu una 
reate sollovalutazione dei carat-
len nuovi del nazismo, e soprat-
lutto della sua ideotogia razziale, 
e quindi del fatto che Hitler non 
puntava sem pi icemen le ad un 
dominio ledesco sull'Europa, ma 
pensavaaun-nuovoordinen. Sta-

ra sovietica non ha plu carte di ri-
serva da gbcare dopo la scelta 
del Patto e quindi Tunica possibi
lity, che resta ai Russi 6 quella di 
dilaztonare il piu possiblie II mo-
mento in cui la guerra II avrebbe 
coinvolti. 

Quale tagama ot fti atttca tra po-
ItttcalntainaoPoanMaitaia? 

Non ho dubbi che II contesto so-
vietico Intemo di quegli anni ab-
bla inlluenzato profondamenle la 
politica estera. Sin daH'inizio del 
Tenore. dalla fine del '36 alia pri
ma meta del '37, ci sono evldenti 
segnali di forti condizionamenti 
verso una reale appllcazione del
la politica di sicurezza collettiva. 

Mjm fi paito Ribbentrop-Molotov nasce 
da due profonde convinztoni ideologiche: 
la dottrina dell'ineoitabilitd della guerra 
e la tradizionale scelta dell 'isolazionismo 
rispetto alia politica di sicurezza collettiva 

lincertoconsidero il nazismo co
me una iHavissimo minaetia, ma 
il [Jork'oloesizialeperrUrssrima-
neva quello di una possibile coa-
liziurte arnisovielica degli stati ca-
pitalisiid. soprattullo di un'al-
leanza Ird Gcrmania e Infihillerra. 
Dall'esaip del '39 si verilica una 
siluazbne paradossale. Sla i in da 
un lalo punla Hitte le sue carte su 
una putitica di distensione con ta 
Gemiania mentre daII'allro si 
aspotla cite possa scoppiare una 
guena Tome il pericoki nazisla, 
ianK> e veroche sOpratlulto a par-
lire dalla seconda meta del '40. 
(b|iu ilcrollo della Kranda, aMo-
sca •=! pn'iide in considerazione 
moltu senamenle un possibile al-
f.m. < Meik'sco. Ma ta politica oste-

Gli arresti e la violenza su larga 
sc^la inveslirono anche il minJ-
stero degli Esteri e le sue strutture, 
privandoli in larga misura degli 
strumenli propri per lare politica, 
atlraverso sia leliminazione di 
funzionari e diplomatici che la 
creazione delle basi per impedire 
lo svolgimcnto di normali opera-
zioiii diplomatiche. Mi sembra 
molio significative a queslo pro-
posilo il laho che sin dal 1937 
venne presa la decisione di chiu-
dereungran numerodiconsolati 
stranieri sul territorio sovielico. il 
checorrispondevaad una pill ge
nerate reslrizione e a lonne di 
controlb sempre piu rigide sul-
I'allivita dei diplomatici stranieri 
e sui loro rapporti con quelll so-

vietlcl, Tutto cia rifletteva d'altra 
parte piti in generate il ciima di 
xenofobia proprio del Tenore, 
che inlhienzo Indubbiamente la 
col locaziofie dell'Urss netla sHua-
zione inlemazionale soprattutto 
nel sensodi approtondime liso-
lazlonismo. 

Mel Patt* M lodhMoa and» M 
aaato d parleiaa per ta deM-
atana del carattait dn lkM sta-
IHaaa COM* grande potoma. U 
oMetom dtU'Earopa del Socon-
do dopogaena naeeaMbba an
cha da R. 

Penso che quegli anni siano stati 
anni formativi di aspetti essenziali 
della politica eslera di Stalin qua
le si doveva configurare nel se
condo dopoguerra. Almeno lino 
alia meta degli anni '30, la politi
ca estera di Stalin fu una politica 
quasi priva di caralterizzazioni e 
assai poco attiva nella quale I'u-
nico elemenlo significativo pre-
sente era quello tradizionale del-
lisolazionismo. Nella seconda 
meta degli anni '30 t'Urss invece 
fu coslretta ad elaborare una sua 
politica eslera e in realta quello 
che emerge di nuovo con il Pailo 
del '39£l'abbozzodi una politica 
dipotenzaedisicurezza Lanuo-
va tendenza expansionistica del
l'Urss non £ paragonabtle a quel
la di tipo puramenle aggressivo 
propria delta Gcrmania riitleria-
na. e un espansionismo che na
sce da una concezione dislorla 
ed esasperaia della sicurezza, 
quella die ho deiinito dello-slalo 
di sicurezza Totale-. Su quesie ba
si si crea poi nel rapporto con la 
Cermania una vera e propria ten
denza a ragionarc in lermini di 
sfeie d'inlluenza nell'Europa 
orienlale e balcanica che rove-
sciano il vecchio conceit" del 
cordone sanitario Questo non si-
gmlica che la politica estera di 
Stalin sia gia lulla contenuta in 
quesli anni. c e perO una forma-
zione di cortcezioni senza la qua

le risulla difficile spiegare tnoHi 
dei success™ atteggiamenti del
l'Urss dinanzi alia guerra Eredda. 
In questo senso le novita rispetto 
alia vecchia tradlzione dell'isola-
zionismo mi sembrano essenzial-
merite due: I'espansionismo teirt-
toriale e la polilKa delle sfere 
d'influenza che in quel precise 
momento storico non assunse la 
forma degli stati cuscinetto (an
che se per la Pslonia e'era un 
progetto in questo senso), ma 
prevalentemente delle annessic-
ni territoriali e delle sovietizzazio-
ni brutalr. Si trails di due element! 
mollo evidenli che vengono a tor-
mare una nuova concezione di 
politica eslera, Va perorimarcata 
la sostanziale po\erta degli stru-

che fu un processo estremamen-
te ristretto, in linea di massima 
souratto peisino alle lorme istitu-
zionali non solo dello Slsto ma 
addirittura del partito e limilato a 
Stalin e pochi ahrl intertoculorl. fi 
evldente che question! cmciali di 
poiitca eslera non vennero di
scuss* all'intemo del Polilbjuro. 
Detto queslo, resta ancora un 
enigma da sclogtiere quali siano 
stati gli strumenU di inlormazione 
e le motivazioni in base alle quali 
prendeva decisioni quesla ristret-
la cechia dl persone. 
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IBM? 
La slorla conlemporanea sul-
I'Urssin Russia ̂  sempre slatoun 
sertore sottoposto a dei forli coni-

ln quegli anni si delineano 
anche i caratteri dellVrss come grande 
potenza del dopoguerra atlraverso 
gli strumenti dell'espansione territoriale 
e della politica delle sfere d"influenza 

mentidi una (ale politica: dal fuo-
co detle crisi europee degli anni 
'3S-'39, si lorgia una concezione 
straiegica di politico eslera molto 
tradizionale. basata sulle idee 
della polilica di potenza, dei rap
porti di lorza, delle sfere d'in
lluenza; una concezione molto 
condizionaia al lempo stesso da 
una visione ideologica del mon
do esterno. 

Che cosavl aspartate, vol ttorl-
d, daH'aperUira defill archM 
deH'exUrsa? 

Ci aspetliamo molto lavoro da la-
re. Soprattutto per la politica esle
ra il punlo fondamentaie ancora 
da esplorare £ il processo di tur-
mazione e le motivaziotii delle 
decisioni politiche. Ci & chiaro 

zionamenti e a controlli molto 
slnngenli da parte dellapparato 
ideologico statale. II lavoro di co-
slruzione di una nuova storiogra-
lia appare un'lmpresa appena 
agli inizi e che durera molli anni. 
Si tratta di superare scuole di 
pensiero. interpretazioni radicate 
nella mentalita della guerra fred-
da. visioni della sloria e melodo-
logie. Alcentroc'e la necessity di 
una stroiiografia russa sulla Rus
sia del XX secolo conic punto di 
rilerimemo per un rinnovamenlo 
sloriografico piCi generale. che in-
teressa tutu gli stonci. In londo 
parliamo delta stotia di un paese 
che £ fondamenlale per lo sludio 
della sloria contemporanea. del 
noslro ^secolo breve" 
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