
CAMBIAMO ALBERO! Macche olivo macche querela macche 
cespugli, il vegetale simbolo delta sinistra dowebbe essere il pioppo 
fomiioredi materia prima percartieree quindi edilon Basta 
guardare la classifies di questa seltimana senza nen imeno ricordare 
irecenlitnonfidiBobbioedi Prodi pnmaunaradicalediquellesene 
diunavolta laDILascia seconds la Tamaro moderatamasicura 
democratrca mteiclassista lerzo e quarto i due leader del Pds 
campiom di vendite ancor prima che di voti e quarto per dare un 
toccodnntemazionalista il gran cucinieie di besl seller Ken Follet di 
dichiarate simpatie laburiste E piCt giuci sono anche la Allende 
(basta il nome) e itgandhtanoLapierre 

libri 
E vediamo allora la dassifica 
Maria Teresa HLaseia Passaggtolnombra wtineir xeibiw 
SusanroTamaro Va'dowtl porta II cuoie M.c in22000 
Massimo D'Alema UnPaesenwmale Monaster 1^25000 
WaltetVeltrort UbeHapoHtlca R,aau irezsoorj 
KenFMIet I pllaatri delta terra Mmoaor i,esm 

IL CORPO, CHE IDEA! Per quanto prohfico Piero Cdmporesi 
non nesbaglia mat una nella sua ormai plundecennale mdagine 
sullastonadelleculturematenahe fisiologiche Owelavoltadii l 
go»modelcocpo(Gaizanti p 200) che sposta le attenzioni dello 
studioso sulla mama dietetica lossessjoneedonishca ladecadenza 
dellollatto leincerteviedelsessoliberato ma anche la 
demonizzazionedeltabacco bsofisticazionialimeritai'i Loscnttore 
giapponese Shimada Masahiko il problema deicorpo lo nsolve in 
modispicci tnMltartmummia (Marsilio p 12-1) il prolagomsta 
delraccontopnncipale,decidedi moriretrasformanctosi per 
I appunlo, in mummia 

POLEMICHE. Renzo De Felice, una «storia» con la vocazione alia «normalizzazione» 

N
et dibattito che si <! svilup 
pato a partite dall anm 
versano della Lrberazio-
ne I Intervisia a Renzo 

De Felice deve essere leMa all m 
terno d l un dupllce vlaggio nel 
tempo confrontandosl sta con 1/ 
passato che racconla ( I Italia del 
1943-1945) s iacomlpresente in 
cut 6 slala pubblicata ( I lialia del 
1995) Lungo 1) primo versante 
De Felice si preoccupa dltdentif i 
care I propn memicn su! piano 
polit icoeslonograhco ipnmi in 
dicati con ctuarezza sono 1 co 
munisti e all azionisq («S altravei 
so It paiadlgma aziontsta che it vi 
no comunlsta * nusclto ad avere 
il marchio doc delta democra 
zla») molto pi i l nebulosi sono I 
contoml del secondl II suo ber 
sagllo polemlco c infaUl una vul-
gafastorica sempre crtata ma mai 
dellnlta nei stioi elementi costllu 
Uvi Con Imbarazzanle disinvoltu-
ra sulla uulgaiaa scanca cosi una 
rkkla dl accuse e d i rimproveri 
•non ha mat tatto sui serio 1 conn 
con 1 numerl delta stona d llaha 
Ira it 1943 e i l 1945. -ha dellnilo 
Impropriamente la Resistenza co
me un movlmento popolare dl 
massa-, >non ha ma I sludiato a 
(oiido lo stalo d animo collettivo 
degll ilatiani durante it btennto 
traglco I943-I945* ha condan-
nalo i«allesiBmo» e «chi aveva 
scelio di non scegliere al punto di 
prelenrgli morallslicamentechlsi 
era trovato Ira le ilia del nemlco 
fascists- «tta accredlmo il mito 
della Resistenza nadita> «ha r im 
proverato all Alleah dl non aver 
alutato la Kesistenza» * attraver 
sata da una mentalita auluritano 
che annulla ogni diversila che 
non si preoccupa dl rispetlare le 
vicende della stona* ha Inqutna 
to II gludlzlo slorico sulla RSI "non 
i-onsenlendo dl dlstinguere tra 
Italianl e tedescht tra assassmi e 
Ideallstl tra Fascist) e nazlsu« e 
owiamente dl «essere ontologi 
cemente ideological-

Pei louaie contra questo grovi-
gho De Felice st propone mchia 
ve polltica di «emancipare la slo 
na dell Ideologla d i sclndere le 
ragloni della venia storica dalle 
eslgenzc della raglon pohuca> e 
sul piano stonogiaCico di alfron 
tare la ensl Italtana indotta dalla 
Reslsteiiza e dalta guerra civile 
studlando sopratlulto -la condi 
zione umana» di quegli anni 
•con I suoi mollepkci stall d am 
mo, probtemi morali e d i vita rr.a 
ierlaie speranze delusion!" 1 ri 
sultali di questo prugetlo d! ncer 
casonoporodeludenl i Losludk) 
della condlz ione umana- wene 
in pratica conllnalo nella dichia 
razioned mtentl Iniziale per i l re 
slo II libra Inseflue obbiettivi dl al 
tra naltira la polemlca contra la 
dminalia memoriae che ha < ol 
pito II presMente del CLNA1 Al 

Le ttallane 
al Tribunate 
speclale 
LB itarfco OJonnnl 0 * lima 
MUivten* o«l «bMUto coMctaa 
CMtoot fMNt fMtMXXVApi l l i * 
<MlaUMnul»M«(laiMrtaaopo la 
pabbleailoM i M Hbra •Rouo • 
H w l B l M M «CMUMI ,pae3 , 
ln20JMWt,lntan«staae>radl 
RMquala C I N M I , a R M Z O Da 

F«Uc*. auton dl i n * nwiumHrtal* 
Uografta a B M H O MiuaHnl (sta 
pw indra 1'ilUma wluni*. 
•NUnsoam. L Uaato. La gusna 
cMM*(»tfl i irto 
pranozlonaln)Mt*ntl rtwotto dl 
copirtlin -miutina itorico 
imiana-

eiovarMl D* Luit * «utora iHlam* 
eon Mateo RavtM dl >Faulwna-
mtnudinio. U M M , to Mmtlta-, 
pubUbcato M i a primaara *cona 
ddlaNuood KaHa. r » i * a r t * ( « * i 
atwia del l asdum a dada 

Oftyottotx* » nata u u u a l v t 
Irrtwpratnulenl. H Worn** Da 
Luna uMka nd praMkno maw per 
Bollan Borimhton.-OaMMh 
egfatto>, docunHlala 

FfOMtmilSM i M ptMCHl dtt 
Tribunal* Spedateconm tnllttanli 
mtlhucMa. U Dora, cha al 
pntMnta ikcodl tatUinonlaiue 
dtnlU, dhanla non u to una 
• M t M d*l «e*n», m* M d w un 
lacconto dUtta Italtana, tra la 
cuttMraJ cottuma. I* eendMoal 
nwtartaH dl un apoca. 

Lo Storico 
del «regime> 

• l O V M I I H a B L U M A 

IredoPizzoni la riconsiderazione 
del ruolo dl Junio Valeno Borghe 
se nella RSI le intneate vicende 
legale alio lettete e ai diari di 
Mussolini ecc Difatto nellasua 
foga dissacraloria DoFdk .eha ln 
pralica azzeralo I inlero dibatlilo 
iluriOHTiiln'i <. hi. Mill 1 Kt sisk n i 
si 6 sviluppato almenu n panne 
dagli «inm 8U Sulle loonl inaU. 
t he SLandnono allora I esislenza 
degli italianl ( la paura la fame la 
voglia di vlveie I altidamenlo al 
dMno « c ) s i^ indagatoa Ion 
d o collocando poi su q u e l b sce
nario le diverse veloclia di scorn 
menlo del vart soggetlt colletti i l 
f ledonne laclasseoperaia icel i 
medi ecc ) La -zona gngid del 
la «non scellai- e tfaia scandaglia 
la In lungo e in largo e I >al<endi 
smo» sradicatodalconleslopoh 
llco milltare in cui era ya lo in 
precedenza studlato t siaio n 
condollo a una categona nnahli 
ca come quella della -Fcsistenza 
civile- mollo p i^ ellicace sul pia 
no Inlerpretativo Sono stall pub-
blicail dian (qiiello dl Carlo Che 
vallaid su Torino in guerra) L tar 
'eiffii ( quelto tra Livio Bianco e 
Giorgio Agouti) che consenlono 
di trugare propno nel cuorc t nel 
le coscienie dei prolagomsti e 
delle comparse restiluendoci 1 
tratli di una condizione umanu a 
lungo sollocala e dii lorla dall c-
pica mllitansla della prima me 
monallslica resislenziak Quanto 
al dan quantitation sul numero dei 

partigiam De Felice fonda le sue 
consideraziom su un documenlo 
di provenienza RSI senza accor 
gersi t he la sua fonte lace le cifre 
dell estate del L944 (propno 
quelle della massima ampiezza 
del mo\ imemo pamgiano'l e 
i^nor 11 dt t lu l i lnnnt i i n i i rH r<. 
L I H I K qui lla uwiata n t l I'WJ sm 
fundi dell IJ If ic nj RK.ono«.iinenii 
Parthian 1 lonservati negli archiM 
del Muiistero delta Dilesa 

Nel llbro m eiietti ci sono sol 
lanlo due nlenmenti al vissulo 
degli Italian 1 i l pnmo relativoalla 
slralegia della soprawrvenza-

che ne segno allora i progetli esi 
slenziali l lsecondo alia sol idanc-
t,i contadlria mamfestata dopo 
18 sehembre nei confronli dei 
soldati sbandali I due teini sono 
stall studiali e \alorlzzali nel di 
battilo stonogiatico nspettiva 
mente drt Roger Absalom e da 
Nulo Revelli entrambi apparten 
gono proprlo a quella vulgatu de 
leslata da De Felice1 Non 6 1 uni 
en conlraddi!ion." Rusconi ad 
esempio viene elogiaio come it 
solo slortio emancipalosi dai 
condizionamenti ideologici della 
vntgata poccato che come poll 
tologo abbia avuto un progetto 
dl ricerCd radicalrrente diverso 
da qiiello di De Felice pioponen 
dost sollanto di studiare gli effetli 
della Hesislenza sul sistema poll 
lico detl llaha repubblicana Giu 
slamenle cosl nel suo libro si 6 
otcupalo degh alleali del tedc 

schi dei fascisQ dei partiti antila 
scisti senza dedicate una sola pa 
gma a quella tondizione umana 
nvendicata da De Felice come la 
chtave di lettura da previlegiare 
pertapire la<ns i italiana* scalu 
rita dalla Resistenza 

L infinirsi di quesll paradossi e 
I appiossimazione con cui viene 
d h i l i 11 fitiiiirini t-puiidiiu dJ 
si_vi IKIO d^ due apptotLi nchia 
mat iah misio al confronto cioe 
con il presenle in t u i il hbro S sta 
to pubblicalo Sempre anche nel 
moment! delle plu funbonde po 
L'miche sul -consenso. al regime 
lastista De Felice si e preoccupa 
lod i rendere riconoscibili sul pia 
no slonogralico le proprie test 
(Juesia TOIW tutlo sembra piO ap 
prossimauvo e conluso soslenu 
todaunasoi ladiarroganzainlel 
lelluale the to porla periino a n 
spondere senza imbarazzi alia 
pnmadomandaposlagl idalmal 
capiiato giornallsla (<iuale lave-

E comesc nell Italia del 1995 
De Felice si senta in perfetla sin 
Ionia con questa congluntura po-
litica e con il cl ima intellettuale 
ch t ne derna Consapevole di 
non avere piii awersan di poter 
contare su un consenso diffuse in 
tulli gh ambienli politic! ^ andato 
cosl elaborando una «storlogralia 
della nomializzazione» assoluta 
mente lunzionale al disegno stta 
tegico oggi egemone sul piano 
politico Forle dI questa certezza 
ha rotto gli tndugi in direzione dl 
una esplicita roltura in quelle che 

nqulltafaKltM.193S 

sonoslale lecoordinatealcui in 
terno si e sviluppato il rapporto 
tra gh storici di mesliere e luso 
pubblico della stona una scella 
nvendicata senza mezzi termini 
quando indica l ia i suoi nemici 
un celo inlellettuale che ha co 
mugato «1 autocommiserazione 
con la demgrazione dl un popolo 
che non conosce o al quale altn 
buisce i tratli piu adatti a matcare 
la propria diflerenza- De Felice 
pacla oggi in nome di questo -po-
polcw non piu quindi lo storico 

che si identilica in una «scuola» 
in un partito o in una correnle 
stonograflca ma lo slonco che si 
nvolge direltamente -alia genie* 
senza mediazioni n un rapporto 
diretto che scavalca tune le ant 
colaziom e le complessita di un 
progetto intellettuale «Ne fascisti 
n f antifascisli ne comumsti n£ 
anlicomunisti sono Jegittimali a 
spiegare alia gente quanto e av 
venulo quanto sia important^ 
decisrvo )>er la stona dell Italia di 
oggi quel biennio E delreslo la 

John Hearllield 

gente non ha piu l iduua un. SM li 
considers \endiLon dk i m a t i n 
non 4_rede piu e ai quail Ulnbui 
see buona parte dc lk resimn^a 
bilita perlasilUa2ionenell iqu ik 
si trova 1 l lal id' Ogmmo v1 l ibem 
dl seguire le esplicite ov«on.ui/( 
politiche sustitate da qiiesti al 
(ermaziom 

•Storico della genie c i m t o 
me si autodefinisce De Hon t ^ 
in efietti essenzialmcnte lo «ton 
co che meglio incarn i O^LJI lo 
spinlo del noJro tempo 

Per gli amici una camera verde 
o senlllo in questa line d estate di questa estate presto con 
sunta dal maltempo una trislezza e uuo sfmimcnto mollo 
piu cupl dl qitelli che provo di solilo alia fine dl ogni estate 
inslezza e siinlmento diflicolia a «ncommciare- che forse 
ogni volta mirano a npetere certi stall d ammo dell adole 
scenza quando fine detl estate significava nlomo a scuola 
petdita di quella parztale e prowtsona hberta assaporaia in 
lunghegiomdteti iozto diletlure di passeggiate Quest an 
no c 6 stato qualcosa dl plfl sulla scena -pubblica* nella 
temperatura della Vila tolleltrva e delle -vacan/e» di questo 
paese ogni anno c 6 del resto qualcosa di plfl pifl sorda 
mente si rfvela lo spreco di vita che si da sulle uoslre strade 
sulle noslre spiaKje tra alberghi discoleche ponliccioli 
baicheeautomobil i accumularsidlscarli d icoseedicon 
tattl usati e getlflh A guardarji intomo sflorando certi luo 
gill toccandoleciicostanze lesituazioni lepraiichechesi 
danho nell arco dl quelle che di designano come -varan 
ze- qiiesl anno sembrava propno che I aria losse sowatra 
r lcadi una vitatlti •i|irccala di un eneigia cht ceicaiasoki 
dl consumarsi avuoto chi si trova in mezzo alia -genie" in 
cert ipostiemcerteociasloi i i (dalla strada alia spiaggia) e 
coslrello sempie plfl ad iwerhre lo scadere del "colore del 
tempo» asenli iequanloeccessivodiventil l tr ionlodiquel 
loltuslta che lutli abbiamo tollerato ve^zcggialo sotto 
scritlo Un la™ d igcs l i cd i conlalli senza dcstinazionc un 
•Inteiaglte- tra oggelli molliplicati tra sempre nuovi residui 
e scorie Ira nimon e frastuoni di ogni geneie dal[L> splen 
dorc dl vltlaggi mulllpioprieta arnx-cali su costiere *t|a fa 
volan alio sfrecciare di lussuosi moloscafi a due passi dalla 
costa all esaltaitone musKalc delle megadiscoleche E 
dappeitutto una rk-eica dl agio dl cffervesLenza d iungo-
dimento ehe non puo mal itferrarsi cho non puo toccarc 
nessiinltvelbdlcoM-ieiiza nemmonommimo 

"io bt.nc che non tuttofi cosl checisonola iu iss imulu 

M U U S H M W I I I 
resislono personeeluoghichemanlengono tmr i to rdod i 
seiena bellezza esistenze che si sotlraggono all nwadente 
frasluono nvolte a cercaie e a fare qualcosa di autentico e 
•veroi Queslaestatelhoforsesentitacoslcupa hosenlilo 
cos! sinisuiatamente Lresceie il vuoto di questa Italia in va 
Lanza anche perche sono sparin due amici Grazia Cher 
chi e Giancarlo Mazzacurati tanlo diversi e lontani tra loro 
che nella loro diversila erano comunque tra queIh che resi 
slono e fanno reslslete che nei rapporti personal] e nel la 
voro si osiinano a cercare qualcosa di «vero« 

I miei rappnili con Giancarlo e con Grazia che nemme 
no siconoscevano tra loro sonoslati percosldue di t ipo 
ORiosto Una lunga consueludine quella con Giancarlo 
Mazzjcurali che hoincontralo la prima volta nel 1966 e in 
slemc al quale ho passato moln giorra non trascurabili del 
la mia Vila col quale ho tondiviso lellure in. e passioni 
umon milnanli e vicende accademiche questo amico cosl 
affeltuoso queitolettorecoslattenloeappassjonato que 
slo crilicocosl problematic questo prolessore t o n lenero 
eirontco era una paneessenzialedcllamia vita che senza 
di Ini sembra come troncala e sosptsa Grazia Therein in 
vece 1 avevo segnita da tontano lin dai tempi in cui ero gio 
vane leltorc del «Quademi piaccntini avevo senlllo piu 
voile |Mrlaredi lei dall ex coaipagno di scuola Allonso Be 
rardmelh 1 avevo HuonlraLa casualieciitt un paio di volte 
ma sono entrato In conlallo con lei solo ncgli ullimissimi 
amii drtquendohooommciatoaiollaburare all U i i i l i c ho 
subilo senlilo in lei l a cap t c i t i d i larvivere per disinleies-
vtla iiassioiie per amore dell I rella\ila» u n i vera «repub-
lilna delk lettere- anche in quesKi niondo in cm le lettere 
sombrano contare sempre di meno audit per imporrc in 

qua the modo-ragione a questo mondo Per me Grazia * 
slala una di quelle persone consul si ha un rapporto mollo 
inlenso anche se non si incontrano quasi mat una di quel 
le persone di cui si senle comunque la presenza a cui si 
pensa quando si sta senvendo quakosa e mi resta un vms 
suno ncordo di quelle poche voile che I ho tncontrala di 
quelle conversazioni dl quelle battute della sua voracecu 
nosita culturale 

Ora che 1 estate & tinita quasi a salvezza dalla distorta 
vitahta (ogni anno pill chiassosa e indecente) in cui il no
stra paese si immerge ogni estate si aflacciano i volli di 
quesle presenze perdule I universilano e la 'militant?*1 il 
vecchiocompagnoel arnica recente maquantomancano 
queste due persone vive e appassionale questi due letlon 
essenziali senza i quail quello che rlesco a ?cnvere vale e 
sigmfita molto di meno' Due persone che con stone diver 
se hanno quasi provocalo e shdato la malallia c che an 
che vicme alia morte hanno conlinuato sempre a guardare 
a quella repubblica delle letleit- a cui andava lulia la loro 
passione e cunosita haraxi insistito ad inleressarsi di tutlo 
anon voler lasciare il loro mondo La morte checonlasua 
crudele casualilfi ha awicinato questi due mieiamici tra lo
ro tanlo loniani mi costnnge ora a fonsiderare quel feno 
meno naturale ma tembile percuicon tl passardegli anm 
la vita 11 mondo la stessa cultura sono sempre piu fattedi 
vuo loedi assenza f>ci6che accadeadun personaggio dl 
Henry James {nel racconto Laliaredeimorti) checuraun 
suoattare ilium malo da tantecandelequanli sono ghamici 
che egll ha perduto e col tempo e costretlo ad avcoijersi 
che «c eiano piQ simboh nel suo altare the case in cm egli 
poteva essere accolto" t.queslo tenia e slalo npreso in un 
film del 1978 di Francois Truffaut Ui tamero mrilv) M si 
chiederfl torse se queste considerazioni a parte le ragiom 

personali e affetlivc a pane quelle mtelleltu ill e lolttf n t 
possano avere un senso ptil generale possano avt r |iuil 
cosa ache tare con un onzzonle mquakhc mudo {mini 
cc^ possanonguaidareI ambilopiuvastodellatultur i d I 
fusa della comunicazione e dell essere sociale lot. r u b 
propno di si credo che le nostic eslali sarebbero menu 
cieche che I ana dei nostn temple del nostn luoghisartb 
bemenocupa LhelavitacolletlivasarebljemtiioniM'iisa 
ta se la nostra soaetS se la nosira culiura e pertino la no 
stra politica lossero in gradodisent i reeuconosteiel i pit 
senza della morte di assumere su di se le^pencm1! I K I I I 
morte sesapessero inrwlzare il loro-altare dt i mort t far 
valere in modoconcreto (non terto nciLcnmoniali torn 
mcmorativi) la memonad i ro lo roch t non s possi>nn |>b 
incontrare dicoloro che ci sonostati sottiatn 

Una societA che sapesse dare voce alia morte t i n sa 
pesse dawero mantenere vivo un colloqinu ton I propn 
morti sarebbe forse molto piu uitale motto piu tost it nu i l l 
s* saprebbelorsevivercautenlichcesldlic t t r t "Vutanzi 
saprebbe forse consumare le proprie tnerfiis la prt ipui 
giovinezza i propn desiden in modo m m o diilrutlivti t in 
sensato Anche nollo spazo della ixi l i l i ta sapreliln I H M 
ntravare ilvalore delle ragionie delk tost quclld s tm la 
e quell ironia che oggi sembraiio del luilo pt rtluit 

Ma nellecondmom i n t u i c i trotwmo qncsu pn< i s 
sere solo un "Utopia- 'che mi sembra perd lien piu m i i s 
sana ed cssenziale dl tante uiopie illusonec rosin ISL i l n 
non vale la penacompiangerc) un utopiad t i c r t 11 m l i 
denlra la morteentuHd la Vila piu auknt!t<incl mo id di 
gli amici morti Quanta vita c t ora per mc q i una sorn la 
quanta ironia nel ncordo di Grazia c di Gi utario <iu ml i 
morte stupida perchenon sa vetlcrsi r-elk a p p a m v di 
un cslalc senza ragione nel le sue man. In n o s t t m i ion 
nesco a respingere dalla menre quello ch, mi scmbi i il 
simbolo vera ahimS di questi estate italwiw l i t i u M d i 
ceili sinnori che scmbrano [iropno pissali \ mi^lioi tit i 
ombiedi beati ruotanri in tanr i idnvist i a l s i « u i l ' d l i n n 
capo \A nella loro palna\era uLiFaiadisodiminit Rt i ini 
da) 
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