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# • • • •oc to t i M M , p i dM • dop» I * 
rbohato f ladwlu teehaha 
p O f M W l pOtMV VvdW HSVCt-
Pwp»to«*»»londaa«i»«<l 
MWRnWItlr W K n l f l C V WAHC#M 
ha»ratotatala«tcaa«act»d* 
A M p o M ' i n i i n i i w t v r W i v n K i M 
ealaars t tg f l t l t fa laknpat fcea 

nwbneoRlea Profcap M a p * . 
QiiMtt a an ax H D I M I M dtaMara 
etw,al l '«pooantH0H4»l 
t a d a h a i o w i t , ha Maaaaluto w» 
aak>«votra laar l l r«ma«ai ta to 
• W o n t a u t » « W u * « f l M * , 
oltMMaaj» In e tmbU i n I m m 
t<M»a m i t data BalMa. A quarto 
t t t tMdoMdi p a r i a M l i a o d a t a 
• A l a t M i t o , ateaMtuato, 
• a n i m m l a -con o r t l a r t a p n k w a 
la conMVMnia (Wto M W MaKa> • 
iteunrtaadBaqwaWaal 
conwvoniMVD p w M f l l o w * n 

auaiwta.Coti.davarodltaMHita 
di plccata gabotat f lo , a | I 
aoarawtw aiallncoolcamairti aHa 
Dada i tona iM a M M M , 
r W u t f a a M naHeabrtadM 
q a a M m a , nata cercHa rIMralla 
da t famldanaBaatduta i l l 
m u m a a w a caataraplatlira cha 
agH al aaacada aaH'nguata 
fabbMttad lean.MaqMndo-R 
vanto data Morta> ravaada «tutto U 
l i l au | i am| |1 im lnnn taa ta 
•rahop a BmtnMa a oantranlaral 

un taaumaraat ta delta « » « * , 
eon la u a la f iar tam, la aua 
aparanza a la ma MaaMaL CoM, 
a* aanaplo, al rttrova a d a w a l 
nhaiaatan im rapporta aon la 
«0U aTvanuta—lalaWo »—It Hal 
caaaM arandcnL Oppwa tftva 
knparara a f a t t ba I nuwo lanra 
•NaVadHaria. doaaaMrrtanctatea 
MnMraaV*Rl»ai*Ma.TutMMMti 
cha la coMringonoad wa awara 
aaarcbla amotfca. A (uwdar bana, 
t u t tma , lat tat fcnnartonmw 

awaagaHO attama a M non faam 
attni aha acuta • H U H al vuoto 
cha do motto tamp* ha Invaa* la 
wavt ta, nana quataagH data 
laaaazlona aha nan i l l mat 
H c c a n o ntonta. S»Mo Gamuan 
caatndaea, dunqaa, I iNiatta rteee 
dl afamanm dl ua umno In praia a 
dakblahcartaDa,lqaala,a1 
frantaaiMraittoaariaatorta. 
earca bnaroltutte dl aptaganl I 
aaaaopfBTciMlodalB propria wla. I 
arotagonMa,lai*ni,*dnaaiB« 

alia rtcaraa daHmdnlto «h * a 
pHMiite In ognl aapaclBdalraalaa 
daWlwnwium •cha gwwa aattn II 
paao d a m acatra puntala manMa, 
0araridtt*««fm>*tfO<:u«a.. 
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FASCISMO. Modello statuale, society, scelte economiche visti da Nicola Tranfaglia 
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N
el suo ult imo llbro Nicola 
TranlagUaha organizzato 
I t sua interpretazrorre del 
fascismo in lomo a De no

d i concettualt II modello d l stalo, 
II rapporlo stalo/societa civile 
con parUcolate riferimento alia 
cwt ruz lo iw del consenso, le seel-
td del regime nel confront! dell'e-
conomla « del mercato. SI Iratui 
d l altretta.ntl perconl conoscftlvi 
per aflrontare «la madre> dl tuite 
le question! Soriograficbe aul fa-
sctamo, quella del rapporlo tra re-

£me e modemtoazlone- Non e 
: l le, Infattl, uovare degll Indlca-

Iorl In grado dl reslHuircluno ice-
narlo IntarprelaUvo adegualo a 
c o j l l w e la compiesjU4 dei pro-
c*w i d l aviluppo della sotieiS Ha-
llana tra le due guerre mondiali. 
Qud l i tottol incatl da Luciano 
Oalllno e rlchkamatl da Tranla-
gUa, (Interlmento (telle masse 
nel t f t tema politico ed economl-
co. urtMnlt iazlone, sviluppo dl 
un lone apparalo gluildlco am-
mlnli lranvo, lorte Incremento 
delta dlfferenzadone soclale e 
della dMskme del lavoro, nrolU-
pllearsS di aHociazkxi l . organl i -
zazlonl e itnlluzlonl nel campo 
produlUvoeeducatlvo, Istituiionl 
polrtlche che [avortseono t'assun-
zlone d l declsionl raztonall ed ef
ficient!) oltrono una prima base 
a o i l ancorare II giudizlo suite 
speciflclt* dell'esperienza lasci-
sla In Italia anche i s non riesco-
no a dare conto In manlera con-
vlncenM della scares raztonalita 
complewrva del sisiema d l note-
re. 

Puorl da tutle le amblguita con-
celtuall che aegnano una calego-
rla come quella della modemlia. 
al tralta InlalH dl dlatlnguere quail 
slano stati gll specific! contribiitl 
del lascbmo alia •modemizia-
zlone- llallana e quail Invece rien-
trlno plu In generate nel processo 
della •grande lrasformazione>, in
dicate da Polany come U -luogo 
slorlco° (II mondo Ira le due 
guerre mondial i) In cui si deilnl-
rono gll elementl dl una vera e 
propria nfondazlone della socle-
la conlemporanea (daU'irrompe-
re del mezxl d i comunicazlone 
alia masslllcazlonc della polilica. 
dal mutato ruolo delta S4ato alia 
dlstruztone delle vecciiie elites in-

tellelluall e alia dissoluziune dei 
rllerlmentl cultural! ouocenie-
schi). 

Questa tensrone Tranfaglia la 
rUeva gia nelle scelte che deter-
mfnarono II modello di stato 
adouato dal fascismo, tutte tese a 
costniire un <modemo stato di 
polizia, con quel tratti di socialite 
pin o meno mistificata che un ca-
pilailsmo debole, ma cresciuto 
ed evolutosi nei prlmi vent'anni 
del Novecenio, come quello ita-
liano, non pud comportare». Nel-
la costmzlone dl questo stato ci 
f u qu lnd l un mlsto d l consapevo-
lezza strategica da parte del fasci
smo e insleme un suo adeguarsi 
pragmatico alio <splrito del tem
po*: dalla prima scalurl il centrali-
smo burocratlco che accompa-
gnO II processo trasformistlco at-
traverso II quale la burocrazia e 
ampi setlori della classe polilica 
liberate e cattollca furono coo-
ptatl nel nuovo regime; dal se-
condo, II molUplicarsI d l apparatl 
istltuzlonali coilocati alto sbocco 
dl bisognl collettivl assuntl come 
alitetlante priorlta della slera 
pubbllca, Cos! come negli aliri 
paesl induslriallzzatl, intalti, do-
po la citsi del '29, I'eslensione 
della spesa pubbllca in i imzione 
dl regolamentazione del ciclo se-
gnald il progresstvo dilatarsl del 
tuolo delta polilica economica 
stalale. come votano essenzlale 
della riproduzione e I'aggregazlo-
ne dl Interessl organlzzati che se-
lezionavano le risorse pubbllche 
e Intervenlvano sulla ioro disln-
buzione. 

Queste drastiche modlfiche net 
rapporto Stato-mercalo furono il 
rlferlmento strutlurale di una pro
gressiva InvashifA dello Stato nei 
confrand della socieB civile, av-
viando una commlstione pubbll-
co/privato destlnata a durare nel 
tempo, bene aid Hi della cadula 
dei fascismo. Ne derlvo un mo
dello di stato rtuovo che non po-
leva deiinirsi come un regime 
tout court totalitario e neppure 
semplicemente come il risultato 
dell'lnvoluzlone masslma di uno 
stato liberate, ma, sostiene Tran
faglia, come -un regime dl tipo 
nuovo per la commlstione che -
almeno negli annl venti - rimase 
tra II -vecchiO" dellaulorilarismo 
classlco proprio di tutta lespe-

PhnMtgiiarni atoadUi! at noata 

Neri e conformisti 
Che cosa fu dawero ilconsenso 

di fronte a un apparato repressivo 
come quelto organizzato dal regime? 
Meglio parhtre di «rispecchiamento» 
Una «resistenza» diffusa e multiforme 

rienza statuarla, del burocratismo 
ulterbrmente accrescluto dalla 
legislazione e dalia prassi del pe-
riodo giolitttano e soprattutto bel-
l ico.e it inuovoncheincomincla-
va ad aftacciarsi e che proponeva 

- in veste oppressiia e aulorilaria 
- misure e iniziative proprie del 
modo d i produzlone capilalistico 
a un certo grado del suo Iter e 
che, da questo punto di visla, pre-
sentavano ptinti di contatto con 
intraprese e tentativi analoghl 
che che si svolgevano in altri pae-
si. 

Nella subordinazione del PNF 
alio stato (che dl queste scelte fu 
un corollario quasi obbligato), 

Tranfaglia indivtdua un primo l i -
mile a un progetto tolalitano che 
il lascismo non ifuscl a realizzare 
soprattutto per i l imili intnnseci 
che caratteriizarono una visione 
della polilica sostanzialmente de-
potenziata di ogni aulentica len-
sione rivoluzionana. 

Questi limiti affiorano anche in 
un allro dei «nodi» atfrontati da 
Tranlaglia, quello legato all ' indl-
viduazioite dei termini dello svi
luppo economico cos! come fu 
gcstito dal fascismo. Come per il 
modello di stalo, si intrecciano in 
questo ambito scelle ascrivibili in 
esclusiva al fascismo e altre lotal-
mente segnate dalla congiuntura 

inteinazionale. Le prime sono ri-
conducibill ail'ampiezza e allhos-
sassivila della campagna demo-
grafico-njralista, che, nota Tran
faglia, "hanno provocato nei con-
temporanei, come nella prima 
stoiiografia posl-fascista, it curlo-
so effetto di tat credere anche a 
chi criticava radicalmenle II regi
me che l l tal ia degli annl Trenta 
fosse un paese immobile, dedito 
fondamenlalmente all'agricollu-
ra. attaccato. malgrado tutto, alle 
vino antiche di cui parlava il fa
scismo e, dal punto di vista eco
nomico. in una fase di rislagno 
economico coslanle»; le secon
ds, a una politica essenzialmente 
industsialista, che accanlonO de-
fin itivamente - l idea di una polili
ca economica capace dl conci-
liare I'espansione con uno svilup
po armonlcodell'agricoltura ,su-
boidinando questa a quella in un 
paese caratterizzato sempre da 
una poazione strategica delle 
campagnenel processo di svilup
po*. E iu proprio in questa dire-

zione che le ambizioni tofalilaiie 
del fascismo si arrestarono alle 
soglie di quel potere economico 
la cui egemonia non solo gli 
preesisteva ma era anche desli-
nata a soprawivere intatta alia 
sua cadula. 

La terza questione sviluppata 
nel llbro e quella cruclale del 
«consenso». II puntodipartenzae 
iinnacquisizk>ne stonogratica or-
mai consolidata, tesa a r i cono 
scere <un generalizzato appoggio 
di massa del regime da parte del
la maggioranza degli itaiiani Liegli 
anni centrali del ventennio.. U 
punto. perO, $ una ricognizione 
altenla degli aspetti quantitativi e 
qualitativi di quell'appoggio. del 
prezzo pagato complessivamcn-
tedal paese. del modo in cui mlc-
ragi con Ja concrelezza dej com-
portamenli <:olletlivi. Si ptio |j<ir-
lare di consensu in senso proprio 
di Ironte a un apparato repressrii] 
etelantiaco come quello organiz
zato dal lascismo? Tra il 192G e il 
1943 furono deferiti al Tibunale 

Speclale per la Dlfesa della Slato 
15^06 antifascisti {891 donne), 
mentre 160,000 furono «ammonl-
ii» o sortoposti a nigilanza spe-
ciate.. Riassunlivamente, ogni 
senimana II regime, altingendo a 
un numero impreclsato dl ferma-
ti. infliggeva a 181 cittadlnl I'am-
monizione o la vigilanza speciale 
inviandone 11 ai confino, mentre 
ne denunciava 24 al Tribunate 
speciale. condannandono 6 a pe-
necheandavanodal a 30 anni. 

Certamenle gll antifascisti furo
no pochi. ma luiono sufficient! 
comunque a indicare un altro li-
mite insuperabite del processo d i 
lasclstizzazioiK del paese. Que
sta volla non pi l l verso I alto (it 
Vaticano, la Monaichla, Teseici-
to. il potere economico). ma ver
so il basso; II disegno d i sussume-
re al proprio inlemo 1'intero cor-
po sociale, quasi azzerando ogni 
soluzionedicontinuity t ra i l livel-
lo soclale e quellu islltuzionale 
della vila pubbtica. si scontrO con 
la duratura p?rsistenzadi un reti-
colo familiare, parentale e cumu-
nitario cosl solido da icndere pe-
rennemente problematiru l'.w-
sorbimento. A resisleie non furo
no soltanfo le subculluie politi-
che: anche gll interessi lucali nu-
scirono spessf) a rintuzzare le 
prelese egemoniche del nuovo 
liolere polil ico e 1 pen:uisi innc-
scali dal regime atlraverso linler-
venlo pubblico. b slera della po
litica e le organizzazioni legate al 
PNF non scalfirono le sterc di in
fluenza delle eliles perilericlie. 
c hp si lasdiirono assoiiitic dal l f 
-siruttun; lascisle senza |ieidero 
ruoli e funzioni direttamenlc le-
giltimalc dalla continuity delle 
Iradizionicomiinilane 

Pili che aderiie a I fasi inno. gli 
iialiani semplicemenle vi si i lco-
nobbero. Tra •consenso- e «n-
specchiameiilo- hi queslo secon-
do versanle quello piu praticato 
Di qui la fiagiiiia d i scelte edilica-
te sul confonnismoe suh'accetta-
zione di quanto raniva pioposto 
datl'dlto, piutloslo che su un'atti-
va slrategia di sostcgno. II lasci
smo non Iu archivialo in Iretla co
me lo sgreiolaisi subiloneo del 
suo consensu politico lasiiO pen-
:,aie, i guasti da esso "tivetati" nel 
prolondo della nostra idcmi l i na-
zionalc lurono accenluati da al-
cune scelle »di massa« dirella-
menie indotie da1 regime come 
quelle, ad esempio. del *riliuto 
della politica» o della violenza co
me ambito di loginimazionc di un 
movimenlo col let l iui . E luilavia 
la Mia erediiA piu viskisa si lag-
giumo nei iin)(fc>lli Csistciiziali 
che dvevanu pvesiedulo alia cii-
siruzione dell ilalianu iascisla 
mynlrc si iual>i'*i1 dcliiMliviuiiiTi-
te la configtiM^ione pol i lk\ i a.4-
sunlof lalsuo|)mgcl ioloi i i l i iar«i . 

CHE TEMPO FA 

ea 
SERENO VAPMBUE 

C0PERTO PIOGQIA 

II Centro nazionale di meteoro log ia e c l i -
mato log ia aeronaul ica comunica le p re
vis ion! a b r e v e s c a o e n z a s u l l ' Italia. 

SITUAZIONE; sul l ' l ta l ia 6 ancora presen
ts I 'anticiclone de l le Azzorre . mentre a 
Nord si vt tr i f icano int i l t razioni d i ar ia 
um idae lns tab l l e . 

TEMPO PDEVISTO: su l le zone alp ine, su 
quel le prea lp ine e su l la p ianura padano-
uonota, c le lo parz la lmente nuvoloso con 
sv i luppo d i nubi cumul i fo rmi nel pome-
r iggio e nel la serata dove non si esc I u do-
no local ! e brev i tempora l i , piu probabit i 
sul set tore nord-ortentale Sul reslo d ' l -
taha sereno o poco nuvoloso. Durante la 
notte e nol le pr ime ore delta matt ina. for-
maz ione dl toschie dense su l le zone p ia-
negg ianh, nel le va i l ' e lungo i l i ioral i del 
Centra e de l Nord. 

TEMPERATURA: sonzs apprezzabi l i va-
r iaz loni , ma in temporanea f lessione du
rante I tempora l i 
VENTI: debol i vanabi l i con r i forzi di brez-
za lungo lecoste . 
MARI : quas i ca lm! o local me nte p o c o 
moss i . 

T I M P n u T U R B IN I T A L U 

6?l;anc 19 J9 
Vflrgna 
Trieste 

Ml lino 
23 3D 

Cijnen np 2B 
QBrova 24 np 
Orjiogna 
Firenze 

Ancona 
Pqrggia 
Pescafa 
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Atsne 

BiuKelles 
Copaflaghen tS za 
Gitievra 18 M 

i-i?boifl 

L*qgila 
Ronia Urba 
Roma Flumlc 
Carrpobasso 
Ban 

Napoli 
Polanza 
s M.Leuca 
Rsggio C 
Meaglna 
Pelermo 
Catania 
Alghero 
Cagllan 
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21 
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31 

13 

29 
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29 
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IStCRO 

Lcndra 
MaQnd 
\floaca 
Nlzza 
Patigi 
Sloccolitia 
Varaauia 
Viwnd 

15 

17 

11 

22 

19 

10 
15 
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29 

31 

25 
27 
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29 
26 
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