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MEDIA 

QuotWIwil 

L'lnfbrmazlone 
va a Milano 
Nonostanle I soldi dell'Opus Dei e 
ddla Banea dj Roma L'lntormieio-
ne, edfetione Pendtndli, non ce I'a-
veva fatta a restore in edrcola. Ma 
le uHbne notizie danno per certo il 
ritomo ddla (estate die. sarebbe 
data in affiw ad una societa lia eui 
spitxa U nome del IkianzJere'Vara-
si. La nuova /nfonnaztonedovreb-
be avere una -testa- milanese e 
non romana con una sptecata pre-
dllezjone per gli argomenli dtpMi-
tfca e di economia e, comundjue. 
gravitate in area Polo. La redazio-
I K principale sarebbe trasferila al-
I'ombra deRa Madonnina e vi do-
trebbero lavoiaie quaranta redat-
toti. 1 gkunalisU della sede romana 
sarebbeto rfdoni a qufndfcl- II ta-
gfro occupazkmale colpinY una 
ventina di unrta, principalmente 
quami non saianno (topohibilJ alia 
mobiina. Per la djrezione il nome 
plu accreditato i quello di Sauerio 
Vertone, editorialcta del Cotiete 
deHoSmi. 

QttOtWfl.nl/2.. 
Piemonte senza 
Notizia 
II quotidlano torinese LaNotizki ha 
cessato le pubbUcazioni. Lo ha an-
nuntfato I edHore Ettore Fulgerai 
mMlvando la decislone con il fatto 
die vendite, troppo esigue, non 
erano sufficient! a coprire i costl dl 
ptoduzione. II prtmo numero deHa 
JVtMi'zyoera uscitodue mesl (a, I' l l 
sprite. Diffuso inizialmente in Pie
monte, da una decina di gtorni il 
quoUdlano si era airicchlto di una 
ediikme per la Lombaidla e un'al-
Ira per H Veneto. Vi lavoravano 18 
glomallsll. 

fsaSa&gflk. 
Ilrltorno 
dl Mondo Sommerso 
Toma in edlcola, dopoun anno di 
assenza, Mondo Sommerso, la rivi-
sla dedtcata al mare (ondata net 
1959. La rivista sara edila dall' Edi-
todate Olimpia, die pubblicacom-
plesslvamente undici periodic! nd 
settore dello sport e dd tempo li
bera, e la cHreaonee slatafaffidata 
a Folco Qullld. Nel corso ddla pre-
sentazlone del numero zero (fella 
nuova edizione dl Mondo Sommer
so Qullld ha spiegalo che la rivista 
non si occupeia. come nel passa-
(o, soto del temi iegatt al Nolo della 
teslata, ma anche di ecologla mari
na, dl avventure nel Sesto contl-
neMe, di iontl enenetiche defivan-
ti dal mare, di aicheologla subac-
quea. La dlffuslone della rivista, II 
cul vtcediiettore e Maicetlo Toja, 
san) nazlonate e intemaziona le. 
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Appuntamento 
con la Buona Sera 
E in dishibuzione II lerco numero 
deloBuonoifera,pertodico*vita, 
mofle e miiacoli diretto da Gian 
Paolo Oimezzano, spumeggiante 
glomalista de La Stampa cne ha 
awilo I'idea dl pubblicare un glor-
nale dedicate tutto alia buona se
ra. doe alia morte. In questo nu
mero I'argomento rfene affrontalo 
dal punto dl vista elegit indispensa-
biH compagni nell'ultimo viaggio: i 
becchini ma vlene anche aflionta-
to con Vittorio Messori il perch* 
delle paure di ahVontare il tema 
della morte. C'e anche un pezzo 
dedicate al cinema: quanti sanno 
che un normale consumatore di 
pelllcole a uent'anni ha gia assisti-
to a 400.000 modi In cellutolde? La 
redaibne de La Buona Sera ha se
de a Torino in via Giuria 33. TeL 
011/ 66.99.339. 

CjMnj^OTorp/l 

'Prqgetto etfi'toria/e-
per Di Francesco 
Mario Di Raitcesco lascia la Kcs 
Films & TV. dove si occupava di co-
municazione e di opetazioni sul 
meiralo deiraudiovisivo, per raa-
glungere, in qualila di direttore edi-
loiiaTe, Paolo Glisenli nella sua 
nuova aluvita di carattere ediloria-
le. La compagnia, chiamata "Pn> 
setlo editonale*, e destlnata a svi-
Sippare il proprio raggio di azione 
nel settore delle pubblicaziom pe-
nodiche di fitness, costume, moda, 
enteriainmenl. nature, hobbies e 
viaggi. 

^m^JUwwo/2 
Nuovo vertice 
del Corsera a Roma 
Paolo Franchi. gia noiista politico e 
commenlatore dd Comere delta 
Sao. e slato noinlnato capo della 
redoilone romana del quotidiano 
diretto da Paolo Mleli. A coadiuva-
re Ptunchi sono stall chiamati Mas
simo Gaggi. Sandro Acciari. Oian-
Iranco Teotltio e Marco Cianca per 
I'edlzione romana. 

L'INTERVISTA. Baino Bongiovanni: «La fine delFUrss non segna la fine di un'epoca» 
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m -Aleo che »ecok> brew eojmai 
finilof Grazie aUe guerre intereinl-
die U 900 risdiia <S non finire pin. 
Aral si pu6 tfin! che dopo S crollo 
defl'Urss e ncomlnclato In pieno.. 
Eoitico Bruno BohgiovannX stori-
co torinese deN'ulllma generazio-
ne, verso la tesi.eSpoMa da Eric 
Hobsbawm nel suo II $ecah brae 
(RizzDll, 1995>, jecondo la quale il 
900. Inlzialo nel 1914, si sarebbe 
concluso con I'ammainabandtera 
al CremHno. I mothn del dlsaccor-
do starmo tutti in ampio saggb die 
Bongiovanni ha da poco pubblica-
to pet GananH: La caduU dei ix>-
muntoni (pp. 275, L 35.000), Di 
che si tratlaT Mente meno che del 
giudizlo storiografico su questo se-
colo. Un M SUl quale (oltre ad 
Hobsbawm) si sono gl i misurali 
negli uMmi annl Ernst Noitce Fran
cois Fuiet. E Bongiovanni e critico 
anche con quesu ultlmi, pur pro-
lessando "rispetto e slimw verso i 
cdebricolleghi. bKatM. aldi la delle 
panlzionl tempoiaB, il disseitso 
vene su domande come questai 
dawero questo e«Mo il sesoto del 
•totalltarismoo? Doe del comrasto 
mortale comunismo-fasdsnKi? Ed 
ecco la rispofla dl Bongiovanni: 
•No. tstata I'epoca del gnuide di-
sordine e deH'inleKllpendenza 
mondiate, reaAa che ne la demo-
crajla n£ le grandl nanazioni ideo> 
logfche sono rlusdte a.govematei.. 
Se^tiamij. gli argomenir dello stu-
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Per Hobsbawm II 900 comincia 
nel 1914, dopo la lunga pace del-
I'ottocertlo e il comptmenlo della 
seconda rivoluzlone industriale, II 
suo e un secob tripartito. Tra eta 
della catastrole. Ira il '14 e 11 '45. 
Eta dell'oro. fra '47 e '73, Ed eta 
ddla -frana<, In cui il 900 si estrn-
gue con il crollo del comunismi. 
Accetto questa tipartizlone, ma 
non penso, come Hobsbawm, che 
il secolo sia iinito nel 1991. In 
quell'anno, assieme at bolscevi-
smo realizzato, e finito soltanto il 
piu lungo dopoguerra della storia 
modema. Quel che resla di qui al 
duemila & ancora tutto denlro al 
900. Anzi e un ritomo ai suoi esot-
di. Ovveroalle guerre Interetniche. 
E a quegli Instabili equillllbri 
orientali, eredilati dall'Uiss. che 
travobero sia 1'Austria che I'impe-
ro ottomano. Ongl ritoma. e in 
grande, un disoniiiie mondiale al-
Kne a a quello di 80 anni la. lorie-
ro dl pericoli di gu^tra. E Sarajevo 
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Novecento, ultimi scroti 
Ritomo al passato 
II secolo, sostiene Bruno Bongiovanni, volgendo atla fine 
toma ai suoi inizi, alle guerre con slondo elniConaziona-
le. £ una tesi polemica verso E r i ^ o f c b a v w ch« colkxia 
la conclusfotie del '900 riel 1991 con ilcrollodeU'Uriione 
Sovietica. Lo storico, autore de «La caduta' dei comuni
smi'*, la un bilancio critico delle opere che hanno tentato 
una sintesi sulla storia del '900, oltre al °Secok> breve- di 
HobsDawm, »ll passalo di un'itlusione- di FVancois Furel. 

demograHa e la democrazia, il dl- classe operaia ha un ruolo molto 
sordine mondiale. II900 poi e an- pii) debole di quello Ipotizzato da 
che U secolo dell'America, d d , , Mfiix. DlnanziacieUrevlsionismo 
HeifiMeMiiSSStiaWajTof1 ( 'sociardemcdtt^WStea SU«!H-' 
Ufe-,'Qi>aMa«t^munlimo-«9SO niverealismodelidaiHo e'sulgra, 

centesca e anuposHivista del mar-
xismo produce un'aUHudlne tog-
gdtivisUca> In potftica, E il lenini-
smo e una variarite dl queDa rert-
siooe genentle. Una «variarrte« pe' 
ti> che si inserisce nd coiso reale 
dealieventL.. 
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Fu una modetnizlazione awialae 
poi fafflla. Entro cui, gia a pa/lire 
da Lenin, e lonlHima la compo-
nente slavofila, imperiale, tipica 
deHo zarismo. 1 bolscevicht tenia-
rono di sunogaK un capHalismo 
assents in Russia, giungendo pa-
radossalmenle a tare dello spazta 
russo rtmico spaiio unperiale so-. 
pfavvtssuto alia prima guerra 
mondiale: un impero zarista in 
tofma botecevka- Questa (orrna 

h- stataledispoaca ebbe grande sue-
cesso di immaglne negli anni tren-
ta. Enon solo di immagine, II mas-
simo di modemiizazione H paese 
lo ha raggkjnlo infatU in quegli an
ni, e Ira coati umani tragidT Una 
crescHa quanttativa, legata ad 
obletnvi primordiali: I'uscMa dal 
sottosviluppo. Quandosi e trattalo 
di prodture civilta sociale, seivtzi, 
consumi, I'Urss e drammalka-
mente (alBta..Ogni forma di socle-
ta civile era stala repressa e osteg-

Eiata. In deHnitiva il bolscevismo 
i una primaveia barbarica. vio-

lenta, seguita da una lunga sta-
gnazione che aniva sino a Goiba-
ctov, sino al crollo, Una modemita 
dinamica nel primo decenni. poi 
Statica, e in ogni caso Intrisa di (e-
nomeni barbaric! e regressivi. 
Quel che g hnporlanle ribadlre 
pero i questo: il bolscevismo si 
impose nello sfacelo immane del
la prima guerra. Cioe in un vuoto 
di potere che ne la gracile borghe-
sia mssa n* i socialdemocratici 
seppero colmaie. Lenin prese il 
potere in un paese alia sbando, 
investlto daUa ouena mondiale e 
dalla caresna, dove le masse, per 
ditia con Trotzkij, appartvano 
mollo piu sehagge e radfcali dei 
bolscevlchi. 

t*m#,ViMtl 

n6 e dj nuovo I'epicentro. 
Itobrtwwn wiMina riweh* 
I boMwftaw ha mliltonto to-
ArMlMMM* • M P I M I M W . U l 
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No. non condivido aflatto t'idea 
che il bolscevismo abbia influen
z a l poslnVamente il capitalismo. 
L'idea cioe die lo State sociale sia 
anche merito ddlo statlnlsmo, II 
Welfare e il punto d'appiodo dl 
una crisi endogena del capitali
smo. Esplosa con la fine del mer-
cato autoregolato e la grande de
pressions del 1929. Un pnxesso 
storico sul quale hanno agito ori-
ginalmente il keynestimo e le so-
cialdemocrazie. E ad essi spelta II 
merito principale delle riforme. 

ETMriamo a FUnt, O M M * 
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Non s*aglta, ma anche quello di 
Furet £ un libra stimoiante. Specie 
laddove lo storico francese, a dil-
ferercadi Nolle, intuisceche lav-
vio della catastrole novecentesca 
sia nel 1914 enon nel 1917.Tutta-
via lo stesso Furet si lascia guidare 
da una concezione «ideocralica». 
Dove le idee soflocano i grandi 
eventi della storia. E alia fine pre-
vale su tutto t'ossessione del «tota-
lilarismo-. con i suoi Iratdll nemi-
ci. bolscevismo e fascismo. Un po' 
come in Nolle... 

W i y n atoriaprfta fcoapa 
atrvtta? 

SI, petthe il 900 e un secolo molto 
piu ricco di quesio schema Ideo-
togico. CI sono in esso il Welfare, 
la decolonizzazione. i -comuni
smi" nazionali. E ancora: I'esplo-
sione planetaria della tecnica. la 

e sta'o anche un propdlente della 
decolonrzzazione. Un fattore di ri-
vohizione nazionale laddove aSre 
strade di modemizzazione si rive 
lavano impraticaUli. Oggi •CabUo-
comunista originario e in crisi an
che II. Viene soppiantato ortnai 
dalla mercantiltaaiionedeU'eeo-
nomla _ _. t_ 

PsHHianioci aawutiaifa Baltca-
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Erano entrambe le cose. Fu ceno 
una •fonatura. lalllmentare rOtto-
bie, connaturata pen* all'obiettlva 
eccezionalita degli eventi. Certo 
Lenin impresse II suggello detia 
sua persona a quegli anni. Eppure 
senza la catastrole della guerra, 
rovesciatasi sulla Russia, la rivolu-
zione sarebbe stata impossibile. 
Essenztale in ogni caso e cogliere 
I'intreccio Ira il piano degli evenii 
e quello della so^etlivlta. Cuttu-
ralmente Lenin e un contempora-
neo di Bernstein, dl Pareto e Mo-
sca, e di Sord. Con Bernstein Le
nin condivide la peicezioneche la 

duallsmo delle alleanze, Lenin in-
vece fara ricorso all'unUicazione 
di scienza e coscienza di classe, 
nel quadro di un pariito spregiudi-
cato, piolessionalizzato, allMsti-
co: il pattllo che riassume e sosli-
tulsce la classe. A torn votta Pare-
to, Michek e Mosca teorizzano il 
dominio e la dicolarita delle oil. 
garchie. Sorel inline mescola sin-
dacalismo rivoluzionarki e mito 
della naztone. Contra I'economi-
cismo mandsta. Tutlo quesio. Ira 
desba e sinistra, genera un lin-
guaggio comune, un'osmosi ideo-
logica. Al punto che Gobetti potra 
dennire Lenin un •Pareto proleta-
rfo-. In sintesi: la reviskwe nove-

iwta, a*Mado il <*mfa 
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SI, ma ilcrlsl interetnica e stata so
to it detonatore dd crollo. ScattatO 
al culmine di due processi: sta-
gnazione economica. sovraespo-
sizlone egemonica delt'Urss, Do
po i l Vietnam I'Urss si e protesa 
uoppo oltre 1 suolconfini, e ciO ha 
generato una sfida (ecnologica e 
poHtica failimenlate per il paese. 
OOfbaciov da ultimo ha tnnescato 
una dinamica conosiva e di auto-
dissotuzJorre. Alia fine le •riforme-
hanno fatto il resto. Determfnan-
do I'esptosione delle nazionalita. 
E la diaspora interna ed estema al 
sistema imperiale. 

BIOQRAFIE. Fuga dalla citta del poeta nel passaggio di fine secolo 

Pascoli, TEden e le fosche premonizioni 

IrltimistorlcidellaPlzia 
in un romanzo postnmo dl GoMIng 
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ai Giovanni Pascoli visse a Castd-
weehio di Banja, nella Valle del 
Seichio. dall'autunno del 1895 al 
febbrato del 1912. Qi anni delta 
sua maruritae della sua pill inlensa 
produitone, che in piu occasioni 
voile attribuire d paese che lareva 
ospitato. «Barga e la patria di quasi 
luna I'opcra mia., affermera nel-
rmfelfce comizio del 10 settembre 
del 1911. quando, da amid non di-
sinteressati, fu coiovollo nella dife-
sa del candidate conservatore che 
si baueva coniro il socialists mode-
ratoCesareBiondi. 

Dell'ingresso dl Pascoli nella ca-
sa di Castelrecctrk), posta in pteno 
sole sulle prime baize dei colli che 
risalgono all'Appennino. cono-
sciamo la data nrecisa: il IS otto-
bre 1895. Quel glorno. insieme alia 
soreila Maria, il poeta entrd nella 
nuova dimora, presa in affilto dalla 
famlglia del Cardosi-Carrara. Era
no partfri all alba da Livorno: avc-
vano vlaggialo In treno fino a Luc
ca. allora stazlone terminate della 
tinea (erroviaria. e poi si erano ser-
viti di una carrozza che Impiegd 

WMBBjrroanwHi 
pit) di cinque ore per raggiungere 
Barga eCasteivecchio. 

Gia queste poche notizie del 
viagto sono bastanti per intendere 
le motivazioni delt'andata nella 
Valle del Seichio. Pascoli la conce
pt la piogettd. la voile e si dispose 
a vfveria come la ricongiunzione 
con VEden, il luogo dove "bello» e 
•buono- allletavano e ingen'ilivano 
gli uomini. Un luogo di satvezza. 
Per la salvezza. CompHo aureo del
la poesia: mission*? del poeta che 
deve riuscrre. sono parole di Pa
scoli, a tarsi «ispiralore di buoni e 
civili costumi. d'amor patno e la-
miliareeumano-. 

Un'assillante ansia edenlca. as-
sai diffusa in que Ha fine di secolo. 
ma non solo in quella, stava abori
gine della sua decisione di lasciare 
la citia e di cercare rifugio nella 
campagna. Che di questo si trattas-
se, e non di altro. Pascoli lo aveva 
nvelaio ad Ugo OieHi neU'inconno 
che ebbero nel settembre del ISM. 

Ojetti, all'epoca brillante giomali-
sta con vaghe simpatie per il socia-
iismo. viaggiava per I Italia -alia 
scoperta dei letteiati», come poi si 
sarebbe cbiamalo il libra che rac-
colse le lunghe, e non banali, inter-
viste. Ffce lappa a Livotno per par-
lare con Pascoli e dal poeta appri
se la sua intenzione di ritirarsi a vi-
vere (ontano dai grandi agglomera-
ti utbani. «lo penso - glidisse Pa-
scoii - che le nostre condizioni 
sociali siano in gran parte simili a 
quelledellimperoromano. IIlasti-
gio atbnto da quella polenza mon
diale ha forme egualissime a quel
le dell'odiema societa borgfiese 
(rionfante: e fra le altre massima-
mente i'accentramenlo delle po-
polazioni nolle grandi citia pd 
commercio e per le manilallurei.. 

Un cupo presagk) domina Pa
scoli: 1'umamta corre incontro ad 
una nuova e pio rremenda barba-
rie. Le citta .si traslormeranno in 
•Nlnive e Babilonie». i pill loiti in-

goieranno i piu deboli, le nazioni 
°s\ getteranno le une contro le aHre 
con la gravitazione di meteors 
luotviate.. e vena tempo "in cui si 
potra dinotare per nome I'unico 
possessore di tutto 11 mondo: un ti-
ranm) al cui servizio sia un genere 
umanodischiavi». 

Cosl. diviso tra toschi presenti-
menti ed aspirazioni saMfidie. in 
una maltina d'oltobre Pascoli mos-
se alle volte deH'Eden, alia riceica 
dellnsola che non c'e». dove gli 
uomini conservano cuori di fan-
ciulli. II luogo del "bdlo. e del 
«buono». Per un po' eblje la certez-
za di averio uovato. Ma assai pre
sto I'incantesimosvanl. II •belk> ri-
mase. ma prese a dubitare del 
°buono*, che sentiva minacciato 
dallavanzante niale del mondo. 
Scopriva che anche nell'Eden gli 
uomini sapevano essere cattiyi. 
Non solo tra loio, ma ancoi di piu 
con il poeta-salvatore. Ed allora <la 
vita qui, dove c'e tanto bello. ma 
c'd uuilocattivo", gliappaive<addi-
ritturaodiosa-. 
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