
MEMORIE DEL SEOOLO. Tra caduta dei comunismi e crisi dei conservatori 

P
ochl fenomeni hanno at-
traversato questo secolo 
con I'irruenza e la prepo-
tenza del comunismo. A 

maggiore ragione to si sostiene 
oggi. dopo che U sistema storico 
deTcomunismo e crollato e la sua 
ideologia. non dilesa pio dove 
ancora un partito comunista e al 
potere (In Cina), e bandiera no-
stalglca dl plceoli gruppi conser
vatori oppure. come e pto giusto. 
* divenuja elemento di rif lessioiie 
storica. E naturale, aUora, die II 
comunlsmo {spin saggi e rleer-
che; analktzaito e comprendetto 
slanincacapire un •projagonrsta* 
di questo secolo: prolagonista in 
senso pieno perche ii comuni-
smoe stato idea e pratlca. slruttu-
ra e movimento, Utopia e realla. 
speranza e rragedia, regime e op-
poslzlone. rivolta erepressfone. 

Un contributo important a 
questa comprenstone lo porta lo 
studio dl Bruno Bongiovanni (La 
caduta da' comunismi, Garzanti, 
p. 275. lire 35.000), certamente la 
slmesi pit) •pensata- (ra i tanH la-
vori apparsi in questi uWrni due-
He anni, tentative* di collocaie il 
comunlsmo nella storia dl questo 
•secolo brew e dl misuranie la 
•storicilfl*, owero le trasfortnazio-
ni awenute al suo Interim e quel
le da esso provocate aU'estemo, 
anatisl del suo carauere multifor
me e rtepllogo delta sua kteoio-
gia, dalla critfea ulopica e ribelli-
slica al plumbeo e staoco dottri-
narismo antiHbertarfo. 

Bortgtovanni intreccia pift pia-
nl d'anallsi: H contesto mtemazio-
nale e la politica estera delTUrss 
soprattutto neH'epoca bteznevta-
na; la teorla socialists. da Marx a 
Lenin; il comunlsmo bobcevico e 
la sua deriva KXaUiaria; U comu-
nismo •eodaldernocra1ico> del' 
I'opposlzlone al regimi democra
tic! deH'occldente; 11 -secondo-
comunismo viKorloso In Cina e 
modello di rillero per i'epoca del-
la decokmizzazione; la natura 
del regime staNnlano e II suo po-
sto neUa storia russa di lungo pe-
riodo: la cronaca raglonata e ft-
Hesslva dei peicorsi die hanno 
condono alia caduta del comuni
smi In Potonla e Ungheria, Ceco-
siovacchia e Germania orientate; 
t'esplodere dei nazionaJIsmi, la li
ne delTUrss, la dlsspritaiOne delta 
Jugoslavia. 

L'inizlo della crlsl del comuni
smo Bongiovanni lo rintraccia nel 
momento in cui esso parve tocca-
re il suo apogeo, alia meta degli 
anni settanla. Lo sbandamenlo 
amerlcano iniziato con lo scatt-
dalo Watergate e simboleggiato 
nella luga precipitosa da Saigon 
nel 1975 dette il destro a Breznev 
per attuare una politica dl espan-
slonlsmo die net giro di quindici 
annl si rtveld autodistruttiva. II 
onerlto- di aver spinlo I'Urss nella 
trappola ossessiva di una politica 
estera globale, insostertibile per 
la sua forza reate e. soprattutto. 
per le sue capacita produttive. 
Bongiovanni lo attribulsce a Car
ter e alle «olombe» del Oipaitl-
mento di Stato piQ che, corns' 
vuole una vutgata un po' superfi
c i a l , a Reagan e alia sua politica 
dl •guerre stellam. 

Proplio ponendo fine a una 
contrapposizlone «dura- oei con-
Ironti dell'Urss, altirata abilmente 
nel trattato di Helsinki dove sotto-
valuto gli elfetli detla firma all'ac-
cordo sul diritti umanl. Carter 
squllibro con la sua >assenza> d'i-
nlziatrva I'awersario. cl>e dene 
inizio ad una aggressiva politica 
dl polenza creando al tempo 
stesso spazi intern I al sorgere e al 
consotidarsi dl una societa civile 
sempie piu disaflezionata al regi
me. La distanza tra est e ovest, 
che si era andata riducendo negli 
anni sessanta. si blocco nuova-
mente, allargandosi poi sempie 
p!i3 irreversibilmente soprattutto 
sul piano qualitaovo: la "Stagna-
zkinei dell'epoca di Breznev, na-
scosla dletra il prepolente dina-
mismo culminalo in Afghanistan, 
cominciava a erodere in prolon-
dita le radici del consenso passi-
vo costrulto dal regime. Questo, 
che aveva lunzionalo t o m e me-
gamacchina Industriale-mllitare 
ana a sgusciare con violenza tuo-
ri dalla prima arretra!ezza«, vide 
riemergere i propri vizi d'origine e 
s'awito in una crisi economlca 
gempre pill acuta, 

Bongiovanni nun si litnita a de
lineate lii cornice inlernazionale 
enlro cui s'inserlsce la crisi e II 
ctolto del comunismo. nt a rtoer-
conere con intel'igenza la lase 
concluslva, convulslva e accele-
rata di questo processo, nell'Urss 
di Gorbacev e nella Germania di 
Honecker, nella Potonia di Jaru-
zelski c nella Cecoslovacchia di 
Husak, nella Bulgaria di Zivkov e 
nella Romania di Ceausescu. 
Riannoda gll eventi del quin-

auennio die si concluse con (a 
Istruzlone del mum di Berlino 

ad una vicenda •sloncamente« 
lniziata scltant'anni prima e 
nidcologicamenteo legata a quasi 
un secolo e mezzo prima. Per 
quanlo riassuntive, le paglne che 
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Disordine 
e stregoni 
moderati 
La politica di fronte al disordine del sistema detle rela-
zioni mondiati, alia crisi delle forme della rappresen-
tanza, al potere televisivo, alia fine delle ideologic Una 
discussione a partite da un numero della rivista "Libe
ral" (giugiio 1995, n.3) e da "La rivoluzione liberate. 
Saggio sulla lotta politica in Italia* scritto net 1924 da 
Piero Gobetti e appena ristampato da Einaudi con una 
introdu2ione di Paolo Bores d'Arcais. 

_ i _ assai probabile che que-
I , 1 sta line secolo possaesse-
| < ie ricordata dai luturi an-
- l j nalisti come I'eta degli 
apprendisti stregoni. La scena e 
affollata di personaggj il cut desti-
no consisle nell'evocare forze po-
derose. indomabili, in grade di 
sovrastare ogni velleila di control-
lo. Parlo della politica, natural-
mente. e del suo crescente aflan-
no a fronte delt'incremento di di-
sordble del sistema delle relazio-
ni mondial!. 

C'e stato. in questi anni, qual-
cosa che assomiglia a un rientro 
amaro dalle grandi illusioni rifor-
matrici di cui per lungo tempo si 
e altmentata la sinistra. Eocconre-
ra por mano e mente a una rilles-
slone non melanconlca sull'argo-
mento: perch* a questo dltTicile 
passaggio - nel quale la sinistra si 
scopie senza eroi e il paese ri-
schia di trovarsi senza crediolli 
aspettative dl miglioramenlo - e 
legato un mutamento.rilevanie 
dei nostri eaiattefi-nazionalL Se-
rleta e dannunzlanesimo tomano 
ad aflrontarsi sulfa nostra scena 
pubblica: conllrtto antico e - di-
ceva Gobetti -senza rimedio. 

Tutti giu per terra 
Lamentoria 
delle Immaginl 
•Ch* • lora <( gkwanl, «jLr.) ran 
toccMla»rt*rl*wtlniMi 
mttwdBctmwiiudfcilculla 
hniMCM «h* vadett Bono H Msto 
rtcordf. k la •ptranzacMcil 
NorMrto BobMacMudatawa 
•raMfltazlMe drta mMtra 
Mognrtea.omatu»(oraiwl 
MMO dado i M t n trtolo twato da 
PaMrtaMumarledMrM rWte 
R»Hon*Vall.il'*osto).»p™iHI 
ntanM •» SA cM >M«w a 

Bongiovanni dedica al cammifio 
deU'idea socialista e comunista 
dall'utopia alia scienza sorio 
un'intelligenle rivisitazione di un 
tema su cui in passato si e scritto 
fin troppo. Egli individua nella 
teorla •partitocentrica» di Lenin. 
piu vicina a Osttogorski. Mosca e 
Pareto che non al Mani/esto di 
Mara, la svolta "Copemicana» 
compiuta dal movimento rivolu-
zionarioi un tflilismo al quadra-

MorknMrgi MI1»3SP tochhdtr* 
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rhMttrow daft* Itatua * Unfa 
drila LwrlnpMidi BtrNo, an 
cotMadkHfranlanocHabadal 
ptoddeHoSoU-.-UdHMcnrtlt* 
oonUdaa- acAw anew* 
BaMHo, mawbtto rteonta ctw l t d 
moawMI d ctltl MMBIB ad 
•comnlca.- « rttontt • twrtailM 
autocrattoM • Mrnpr* pot«IWt*>. 
EaUoraprtahilarclanclwla 
mwnorli daM InmagfeL 

to- che trovO nel teneno disastra-
to dalla catasirofe bellica dell'ar-
retrata Russia loccasione di veri-

E sulla natura dell'Urss. sulle 
diverse ipotesi interpretative che 
si sono aceavallate negli anni, 
che Bongiovanni seme torse le 
pagine migliori. rivelandosi capa-
ce di misurarsi con le piu recenti 
spiegazioni del «crollo- senza per 
questo dimenticare I' contribute 

Un fenomeno die ha attraversato 
questo secolo con irruenza e prepotenza 
La teoria tenintsta del partito come svolta 
dedsiva del movimento rivoluzionario 
La natura dell'Urss e I'esperienza dnese 

di una riceica radicala net tempo 
e troppo spesso ignorata dai po-
lemisli accalcatisi a dire la low 
sul comunismo. Riprendentfo le 
proletiche annota?ioni di Victor 
Serge Sul -sodatismo dei parve
nus'. questo nuovo ceto burocra-
tico di estrazione operaia e popo-
lare die snatur6 la rivoluzione 
•termldonzzandola in pcrmaricn 
za». e richiamando linterprela-
zione di Rciman dcllo slalinismt' 
come -rivtiluzbiii' plebea-, Bon
giovanni pokmizza con gli "slali-
nisti lardivamenle pentiti" che 

hanno millantato negli anni 70 e 
'80 -scoperte" g'h falle abbon-
daniemente negli anni 20 e '30 
dai critici deJI'esperimento sovte-
lico. Una polemica che avrebbe 
dovuto piQ esplicitamente rivol-
getsi alia tradizione marxista no-
slriina. che "invento- continua-
mente con decenni di ritardo, 
ammorbklendole. interpretazioni 
precedentemenle condannate 
ion durezza. 

Se la «natura« totalilaria del
l'Urss t stala indagata arapia-

mente, la forma improvusa, al-
meno apparente. della crisi e del 
crollo, ha riproposto la queslione 
della <ccntinuita> o delta -frattu-
ra» dell'esperienza sovietlca con 
la storia russa: un tema che Bon
giovanni analizza nelle diverse 
espressioni e che lo porta a con
cludes sull'affinita e contiguita 
dell'Urss brezneviana con le for
me espansioniste tradizionali del-
i'imperiallsmo zarista. 

Assai convincente e la tratta-
zione, necessariamente somma-
ria, che vtene falla del comuni
smo cinese (il comunismo-deco-
lonizzazione}, veto regime na-
zionale e contadino che si pose 
come esempio al Terzo Mondo 
per la propria lotta di liberazione 
malgrado la .ossessiva proiessio-
ne di fede marxista-ieninista». 
Proprio la sua natura di "vero 
Guomindang», malgrado volesse 
presentarsi come *vero comuni
smo., lu alia base del processo di 
emancipazione della Cina dalla 
lutela sovietlca e dei conditio che 
emerse negli anni sessanta tra i 
due regimi. Un po' schematica, 
invece, e probabilmente da ap-
profondire, la parte dedlcala al 
comunismo-soriatdeniocraZ'a: I'i-
dea che nel secondo dopoguerra 
sia diminuito il peso politico del 
movimento comunista inlerna
zionale mentre accrebbe la po
lenza dell'Urss £ vera solo in par
te, proprio per 1'identificajione, 
all'inlemo del concetlo di -cam-
po- socialisla. del primo in posi-
zione del tutlo subordinate alia 
seconda. 

La iifleS5ione su una delle 
•questionii- pill rilevanti del seco
lo non e certo compiuta, anzi si 
puo dire clie sia appena iniziala 
in termini globali e coeremi. La 
prolilerazione di ipotesi e inter
pret z ion i non potra clie lavonre 
una comprensione piu matura. a 
patto di non cetcare di addome-
sticare un passato complesso per 
farto aderire a involucri ideologici 
preconfezionali solo apparente-
mente nuovi. In questa diiezione 
lo studio di Bongiovanni costilul-
sce un primo esempio dl rilievo 
the ci si augura non wnga Ira-
srurato 

C'e stala tuttavia anche una cri
si radicals dl vocazlone egemoni-
ca dei progetti conservatori. or-
mai in caduta libera dopo la sta-
gione - spettacolare, ma non effi-
mera - del consenso dilluso al 
beriusconismo. Una destra de-
magogica. awenturosa, populista 
nonce I'halatta a presentarsi co
me classe dirigente del paese. E 
non ce I Ira (alia peicbe in luogo 
di perseguire le politiche di risa-
namenlo necessarie a un rilancio 
della produzione di riccbezza e a 
un inobustimento delle strategie 
del diritti. ha scelto di smaniellare 
ii patio di citladinanza che sor-
regge la Repubblica; in luogo dl 
ridurre la lontatianza del cilladi-
no dalle istituzloni, ha scelto di 
lasciarlo solo di fronte all'aggres-
sione degli intetessi corporati; in 
luogo di potenziare le virtG 
espansive di un mercalo regola-
lo, ha sceltoloocupazionea tap-
peto dei ponti di comando del-
lintera flotta. Insomma. ha latto 
strame del pubblico e, come un 
bracconiere, ha disseminalo di 
tagliole il cammino del privato. 

Qual ^. in questo quadro, la 
sorle del cittadino? Parlo della 
gente comune. deWho'dinaiy 
people, dell'individuo e della sua 
liberta che ne sono lelemento 
costituente. In che misura quel-
I'individuo. quel cittadino, quel la 
genie possono dirsi oggi. secon-
do la formula del classico John 
Stuart Mill, sovrani di se stessi, 
della propria mente e del proprio 
coipo. della propria riproduzione 
e del proptio svil uppo? 

Mi pongo queste domande per 
cominciare a ragionare del para-
digma liberale. o neoliberale. co-
si come ci viene presenialo da 
una pubblicislica ormai larga-
menle prevalente. Ho qualche 
dubbio infatti che «atla line del 
secolo XX il liberalismo consumi 
la sua rivincita sulle polilKhc te-
leobgiche" (Adomato su Liberal. 
glugno 1995, n. 3). Non fossallro 
perch£ non vogllo tar torto ad 
Adornato che certo agisce e pen-
sa puliucamenie in visla di un li

ne. II suo liberalismo mi appare 
lortemente teieologtco se elabora 
I'eserclzio delle liberta come con-
dizione basilare di una societa 
aperta. 

Non mi pare questo I'angolo di 
osservazione piil produtlivo. Vor-
rei svolgere, Invece, due ordini di 
consrderazloni sul caso ilaliano. 
II primo riprendendo da Isaiah 
Berlin i'antica distinzione tra li
berta negativa e liberta positive, 
tra liberta dell'individuo dai vin-
coli o dalle interferenze che ne ri-
ducono I'area di inviolabilita (ad 
opera, per esempio. di un potere 
oppressive, delto statalismo nella 
concezlone liberale classfca) e Ii-
beita come autodirexione, come 
autwealizzaiPOne. Ull conto $ sfi-
dare ci6 che preclude all'indivi-
duo di essere e agire secondo le 
deteraimaziooi deiia propria vo-
tonta; un conto e acqulsire I'op-
portunita che lo pone In giado di 
dar corpo al proprio intendlrnen-
to liberamente espresso. 

Mi pare che si possa dire con 
una buona dose di approssliTia-
zione al vero che, in una societa 
come la nostra, si diano hnpulsl 
crescenti alia liberta posiriva. C'e 
cresclta relativa di opportunity 
nel processo di autoteatizzazione 
sociale, civile, politica del cittadi
no, connessa aH'afternsazione di 
slringhe di diritti sempre piii com -
please. Anzi, in buona sostanza, 
porche fa riferimento alia massa 
di liberta a dlsposizlone della co-
munita. e proprio questo I'indice 
di civilizzazione democratica al 
quale occorre rifwsi per giudica-
re della desiderabillta de) patto di 
cittadinanza. 

Ma & altrettanto vero che dob-
biamo misurarci con una cospi-
cua controtendenza che rlda 
slancio agli ideali della liberta ne
gativa. Ui nostra espertenza di 
cittadini e contrassegnata dalla 
pereezione di nuovi vincoli. Si 
tratta di una espansione dei pote-
ri di interferenza o di piecluslone 
che ha radici nel riassetto scon-
volgente di cio che abitualmenle 
chiamiamo societa civile. Parlo 
del costitulrsi di appanenenze 
tenitotiali, etniche, del fonda-
mentalismi confessionali. ma an
che delta stratificarsi del mondo 
degli interessi che genera appar-
tenenze corporative (sul modello 
di Forza Italia). Si tratta di poteri 
senza controlio che opera no co
me nuovi tribalism i mediante 
limposizione dl tabO. Esemplare 
e quanto awiene nel mondo del
la comunicazione e che lo scon-
tro referendario tende pienamen-
te trasparenle come paradosso 
del liberista selvatico. Berlusconi 
ha il merito storico di aver svelato 
agli rialiani che dielro la Ian tema 
magica del comunicatore opera 
un potere, una istituzione del 
controlio e della mobilitazione 
politica: con un impatto dislorsi-
vo sulle dinamiche lisiologiche 
della vita pubblica democratica e 
sul libera moto delle coscienze 
deicittadiniutenti. 

PoUstUgrtale 
Ma non parliamo sok) di reti te-

levisiw. La vecchia. rassicurante 
competizione (ra pubblico e priva
to appare ormai al tramonlo. C'e 
chi profetizza che il cittadino. I'in-
dividuo, operaio, professionista. 
pensionalo, lecnico, casalinga, in-
segnanle, ragazza, studente slia 
per essere proiettalo nel mondo 
dei bit. nella polis digilale: per [mi
re sovrastalo, nel suo atomismo, 
da inediti arcana imperii. Natural-
mente con la lacolta interattiva di 
sclezonare canali di comunicazio
ne individual!, programmi e mes-
satgi personalizzati. 

Su questo sfondo - ecco 11 se
condo ordine diconskferazkmi ~st 
puo dunque correntemente paria-
re, da parte della sinistra, dl <*rwlu-
zbne liberale-? Mi pare twvio che 
ck> non abbra nulla a che vedere 
con il trapianto nella nostra storia 
di fine secob del vecchlo paradig-
ma liberale. Forgiate armanrre a 
tutela del cittadino e porio in grado 
di agire liberamente signlflca oggi 
lasciarsi alle spalle to schema de-
sueto die oppone - cellulannente 
- il privato al pubblico. Dice effica-
cemente Achille Occhetto (ancora 
su Liberal, n, 3) che il recuperodel 
potenziale espansiTO deBe proble-
matiche di liberta va gkxato lutto 
ben dentro la rivoluzione demo
cratica, Cio significa certo. come 
dice Occhetto, operate sul teneno 
delle regote, del bUanclamentodel 
poteri e delle liberta pet lutti gli in-
dMdui e per le minoranze. Agglun-
gerei che la rtvohizione democrati
ca ci corrsegna uii inedito titolare 
di compelenze politiche: un indM-
duo piu probtemafco, pia ricco dl 
determlnazkinl positive, piu ostina-
to nella lotta per I'estensione det-
I'area dl inviolabllila che k> satva-
guarda, piu agguenito sul teneno 
dei diritti. Questo individuo (anen-
zkme: nan parliamo piu di una 
identka colietriva) affida a una li
berta temperata di responsabilita 11 
criterio di una nuova etica pubbfi-
ca, 11 priiidpio di una nuova sintesi 
tra privato e pubblico, Ira cittadino 
e istituzloni, Ira Stato e mercalo. E 
cio che ci autorizza a ipotizjare un 
nuovo tempo deH'espertenza poli
tica democratica, oltre 1'orizzonte 
dei pam'ti potMci di massa. 

Dl questo si discute oggi in Italia 
e in Europa. A questo la sinistra an
cora la riaHermazlone vigorosa 
della propria iunzione. Ma non si 
tralta solo di tendeie ineversibile la 
Ikyiidazione delto schema conso-
ciatlvo che ha cost pesantemente 
afftitto tanta parte del sistema de-
mocratico nella prima Repubbrka. 
Occorre infatti assumere decision! 
ponderate tispetto B una ipotesi di 
nstnitturazione pesante del model
lo di svituppo e del sistema di rela-
zioni politiche: dai cui successodi-
pende la legWrmazione dl una 
nuova classe dirigente e la integra-
ztone in essa della sinistra Haliana 

Primo tempo 
La cesura rispetto al primo tem

po della Repubblica e profunda. 
Pottemmo anzi dire che questo £ il 
secondo tempo della rivoluzione 
democratica iialiana. In questo 
setiso, II proMema storico clie ab-
blamo di fronte ha piti dl un'analo-
gia con quelto che Pietro Gobetti 
affronta nel suo saggio sulla lotta 
politica degli anni Venti. 

La ftiooluzione liberale & del 
1934. E lanalogia ml pare consista 
-lodicocontuttete eautele del ca
so - nel giudlzio relative alia fragi
le, angusta progetlualita politico-
Isttluzionale del moderatismp, al-
lora alle ptese con i conflitri di una 
incipiente societa industrial econ 
un modello statale retrattario alia 
domanda cniciale delta rappre-
senlanza democratica di mas-
sa.Preierisco questa formulazione 
a quella che mette sotto accusa il 
peccato originate della borghesia 
italiana, I'arretratezza, petche essa 
mette a fuoco - per le vecchieclas-
si dirigenii liberal! ma anche per 
gran parte delle classi dirigenti del
ta prima Repubblica e della destra 
attuale - non tanto un generico e 
invincibilegiudiziodi inadeguatez-
za rispetto al compilo storico di in-
staurare un nesso lorte tra srfluppo 
e nazione, quanto le responsabilita 
connesse. nel gioco delle alleanze 
e nello sbocco autoritario del regi
me politico, all'esercizio di compe
lenze rischiose come sono quelle 
diunapprendistastregone. 

L'ispirazione gobettiana della 
Riooluzione liberale e certo fecon-
da. Anche petche cresce nella crifi-
ca implacabile del fascismo e nel 
confronto rigoroso con gli ideali di 
civilia politica del movimento ope
raio euiopeo. Ma non loenelsen-
so che tocchi a noi oggi lealizzare 
lltalia di Gobelti. Di quella ispira-
zione dobbiamo cogliere ciO che 
mi sembra ne faTia la mabrice di 
una democrazia per il nostra tem
po. Pario della ispirazione costi
tuente della Rivolazione liberale 
i-Offro un libra di leona liberale» 
che e anche «la teona di una classe 
dirigente"). ctoe di una visione del
le liberta come nucleo di un pro
cesso di formazione delle coscien
ze, in vista di una moralila pubbli
ca della quale II cittadino e i suoi 
dirtlti siano il bancenlro 

Con lutio questo II vecchio libe
ralismo asfitlico, elitarb, bonoso 
nonlianullaachewdcre. Enoni1 

lorse questo il teneno sul quale, 
nel rappono con la sinistra, il nn> 
deratismo it^liano puO nconquistn-
re una voi-azionc nazionale? 


