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L'INCHIESTA. Paul Ginsborg: «Gli storici sono di parte, nessuna ricostruzione e neutra» 

• FIRENZE. La storiogralin di sini
stra e rimasta sotto le macerie del 
muro di Berllno? E slata IravoNa dal 
sospetto dell'abbaglio ideologico? 
Paul Ginsborg, autore di una famo-
sa storia dell'llalia contempora-
nea, non lo credc uffatlo. Di (orma-
ztone marxiista-radk'ale inglese. 
Ginsborfisi considers iwofessional-
menle"figlio"di EH.Carr edi Ed
ward Thompson, e per quanto ri-
guarda I'rtallaiiisucadl Denis Mack 
Smith. Pec ragioni generazionali -
ha dnquanl'anni - e |jartc di quel
la temperie d ie gia alia line degli 
anni Setlanta ha dovulo fare i conli 
ton I'impuslazione del maestri; e 
con la loro considerazione dell' 
•eirore latale» che ha traslormato 
In un gulag le societa daH'Est -A 
differenza dm per E H. Catr. par 
mil il puttto <ti ruHura non e lo stall-
nlsmo. ma Unin slesso e il 1919-
'20. Sicchfc-. quatidoe caduto II mll-
ro dl Berlino non ci sinmo sentiti 
sconnlti: quella non e slata la fine 
della storia, ma la sua apertura do-
po dnquanl'anni di imbalsainazio-
ne.-Perctd dimenticheiei un'idio-
zia come quella di Fukuyama. La 
fine del dualismo, della contrappo-
srzlone kleoiagica us Est e tNcsl 
mm solo non comporta la line del-
la storia, ma non cancella ailalto la 
conlrapposioiie tra sfrullaU e sfrut-
latori. Ira chi detloiie poterc e chi 
nonce Vha», 

M* n o • ' • duttto cha par •» 
•toiW,* ki pwtkotmiM quA 
el aWatia. comport! conupwn-
Nrntnot . 

Certamente, e questo e veto sul 
piano politico, sloriograiico e nei 
percorsl Individual) dl ciascuno 
studtoso. A llrallo politico, il falli-
menlo del camunismo e la grande 
debotezia di proposla delTa sini
stra in polrltca economlca. ha reso 
motto difficile la comprenslone 
delle nuove llnee di svihippo del 
capHalismo. U VDra sfida di ogai e 
CBpite dove sta andando, analiz-
zare gll effetti sconvolgenti che so. 
no sotto I nostri ocehi. Dal '73 al 
'93, nella sola Unlone europea, la 
scomparsa del welfare, le private-
tazlonl e le trastoimazionl lecnu-
loglche neilii produziune hanno 
[alto satire II numero dei dlsoccu-
pall da S-6 a 19 millonl. Basta leg-
gere 1 documenti dell'Unlone eu
ropea per caput: clw il I'nnio 
mondo - pw non parlare del Ter-
xo - alia fine del secoto ha di fron
ts a !* un panorama s/tfMe tre-
menda. Bonnlieu ha ragione. non 
si put) ijiudicare la cundlEione so-
dale solo In hase all'app»rtei>za 
dl classe, ma sarebue falale di-
menlitare che la posizlone di dl-
soccupato o dl shuttato e ancora 
itrettamente coltegaia a quella di 
slruttalorc o dentenloto di iMilere. 
U dlfrerenut. Ira offiji e la fine tlel 
socolo SCOISQ, 6 che allora gti sto-
rtd e gll uomlni politiel di sinistra 
vodevano una corrlspoiidenza tin 
te lendenie del capilalismo e la 
cresclta della tlusse operaia, 
AmedtK) Modigllanl x'rtvevai «Ci>-
dosto svlluppo lalalmenle e con 
noi,,.-. OSSl ifivw.'c, noi non sia-
moingrandodidirk). 

Q«*iM fignne* oh* ••< tot It 
«M«hto U M « MMX, MtMNido la 
qMtt (a tuna t H portatn <Wh> 
M w o o M h t too* •mhrttlv* • 
dMutMtniltfttnitocnMartnrMM 
tnWa < hndMito naiMManta 
Wtt? 

SI, ki credo the rlmangatinudesli 
UrumenM d'annlisi fondamenlali, 
Anche se naturalinenle I'orienla-
monto dolla rtceica storlca ha una 
sua autonomia e, per quanto figlio 
del tempo, non ha una relatione 
dlrella ton la polltica. Del resto. 
per gli storici di sinistra, con la tine 
del comunlsmo, dell'idea della 
slotia come progresso e della 
claaie operain come suo molore, 
e venutH menu ognl capacitii pre-

JMLLA PRIMA PAQINA 

Se esser donne 
Invoce, net dotumenlo, si insiste 
sul fatto t h e cslstc una calegoria 
dl person* che si chlamano 
'bambino* che hanno una storia 
e un deslino 'iiverso dai bambini 
e qtilndi non possono cssere in-
glohali sempllceineiite nelto sln-
logeneralediinfaitzla. 

Allra rosa imporlanlissima 
che vieno fuori molio chiata-
meitte dal documcttlo: il ticono-
scimento dei dirilli della donne 
sul eontmllo della loto salute <• 
della loro«(cTtill|ft«thepi.'rirop-
po tempo sono «atl gestiti da 
chlpse, ontl, Stati, iodk*i. creeio-
ra. 

II controllo della sexsualita 
lemminlle e semprc sta to it no
de! canllni del potere tosiitulto 
dl tutti I paesi in In Hi i tempi. Non 
per un patliralare inlcresse nei 
rlgiiardi del hisogui sessnali del-
le donne, ma perch* sessualiia 
(rmiTilnilcsigiultaarlsiriKliiiioiic 
e riprudU7lime siiJiitlica iulnrc <• 
urngolliialilfl di un paese. 
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Italia, la storia che non e'e 
U storiografia di sinistra £ crollata con ii muro 
di Berlino? Paul Ginsborg non lo crede affatto. 
Ma 6 vero, dice, che gli 6 mancato il coraggio di 
un'or^adi^|it|M^Re>H^aicisfe. grpse-
gue la nostra inchiesta sul revisionismo. 

DiUXAHOai fU IHVIAIA 

M H U H M M aU*OA«M 
dittiva, Ed e bene cite sia cosl. C'e 
una belli scisslone tra il Marx ana-
lista del capltallsmo e del suo se-
colo, pieno dl Impateggiabili le-
tiom at melodo, e quelio che dice 
come andia n flnire perche il pas-
wggio dal feudalesinto alia dvoiU' 
?.ione borghese e poi a quella pro-
ictaiia e inelutiabile. Credo che il 
Mara della leorla della storia aa 
mono dellnitivamente. 

QuaH MOO allara I* rHMM (ran-
Om daHa ttMtOBMfla al •Inl-
rtta? 

Oggl ci sono molti nuovi modi di 
guardare alia storia vecchia: deca
de che improwisaniente qualcu-
no accenda una lanipada e iltumi-
ni tose mai viste prima, con i vet
ch i metodl. I.'occhk) delle prime 
stork he (emminlste, peresemplo, 
ha rivelato tantBsimo. La storia 
della lamiglU. della quale mi oc-
cupo, pu6 offrire square! di luce 
altrettonto Interessanti. Tutto que-
slo non e legato a destra e sinistra. 
ma a nuove frontieie di tipo meto~ 
dologlco die alia lunga cambie-

ranno la visione generate della 
storia, D'altra parte, gli archtvi che 
si sono apeiti ton la caduta del 
murodi Beriino, ein Italia ck> die 
accadrfl II gtomo in cui saranno 
disponibili quelll della Democra-
ziti ctisliana. rendono posslbili 
nuove scoperte, La massa di do
cument! sconosciuli e lalmente 
grande che potrebbe rivoluziona-
re le nostre conoscenze. Un' allra 
nuova frontlera e pui clala dall'ap-
plicazione al campo della sloria 
contemporanea della sociologla. 
deUaniropologia, della psicologia 
e persino della psicoanalisi. Oggi 
non piO posslblle, per esempio. 
studiate le cilia senza I'anlropolo-
gla urbaiia. 

k pr»f«tto dtHa Dc, foita si 
puo dim eh» lal • Mato ua "»a* 
•kmltl*" anta-tttaiam. La tua 
atoria dMIIWIa del dgpaCVMia 
eoottma una wttaU*n» ddla 
famlona MHoml* • dal (antaU-
* l « Awma dado itato tarrtatl 
dad* DaraociailB crttUaM Nt-
conwatl per uno atarhw dl Ht* 

•tra. 
lo nan credo di aver traltato bene 
la Dc, sono stato molto crittco sul-
la comizione e II clientelismo per 
csempk). ma cenamente non I'ho 
guardata in modo ideotogico. Cre
do si dovesse rendere onore a De 
Gasperi per il suo senso dello sta
to e per aver ponato I'llalia in Eu-
ropa Con Vittorio Foa e altri ainici 
ho pol scritto un piccolo libra inti-
tolato Le viirO dello Repubbliai al 
quale tengo molto: resto infant 
dell'ldea che si dovesse contrasta-
re il catashofismo dei commenta
tor! Italian i e vedeic. sia puis in un 
contestocrilico, anche i lati poslli-
vi di quesli cinquanlannl di storia 
repubblicana. Come ho gia detto, 
del resto, I'apettura deeli archivi 
ddla Dc potiebbe rivoluzionare 
molte delle cose the sono state 
serine. Gli storici hanno idee che 
spesso vengono lotalmente tra-
slormate dal conironto con i do
cumenli. La professional^ consi
sts nella cauacila di misurarsi con 
la mollepllcita delle lonti. che non 

sono solo quelle tradizionali co
me gli aichivl. Posslbilmente alia 
ricerca di smentite, e non solo di 
coulerme, rispetto alie proprte 
ipotesidipartenza. 

A qiMtti awpoato, coma vwW 
la iralanritia KaHaM tut faact-
linoall 

itofnnaaatMa«M*#l*u*r* 
on oartM* emctahj data atoria 
naJonaai? 

La storiogratla antl-iascista in Ita
lia ha avuto il grande nmrito di 
concentrarsi sul fatto che II fasci-
smo ha spostato in modo dram-
maticQ il rapporto tra direzione e 
dominio all iiilemo degli stati mo-
demi. Con tutto cid die srgniflca: 
dalla fine delle libeita democrali-
dte, con la soppresslone dei parti-
ti e dei sindacati, alia rialfermazio-
ne del rapporto di dominio ma-
sdiile nella famlglia. Questo perO 
le ha impedito di esamliiare con 
altretlanta atlenzione gli strumenti 
utitizzati dal fascismo per creare 
consenso: un lavoro come quelio 
di Vicky De Grazia sul doporlavo-
ro, per esempio, S stato illuminan-
te. On altro (imite e legato al tlmo-
re dell'accademia ilaltanadi pro-
dune una sloria generate, com
plete e aggiomata. dei periodo f»' 
scista, preferendo le ricerche di 
settore alle sintesi. Questo ha ta-
sciato un enoime spaoo a Renzo 
De Felice, che lo ha riempito con 
dediztone, basando la sua opera 
su un lavoro d'archivki fondatlssi-
mo. 

II praWwna rigHida aMaoto II 
fuclimo nw Mono • Httiitcn* 

a «*, al d H dtlhi pohialeha 
•al nunum dal parflglaRl a IUI-
rantlta dM'apporto papohm, »l 
daw orrhara al Mm # CKMdk) 
Pwana (dot a p arm Niwanta) 
Baraha ww atoiko dl aWMia 
pranda ai gaildangHrta j * ca-
ttt^rJaHafuwracMto. 

£vero. ii liBio'ril'I'avone 61'unico 
die consider) la Resistenza in tutte 
le sue sfumatore. dalla guerra di 
classe, a quella patriot!ica, a quel
la civile, lino ad allora appannag-
gio degli storici di destra. Ma non 
vonei che questo servisse a liqui-
dare una storiografia the neilo 
sludio della contemporaneita -
dal Risoigimento in poi - ha dato 
moltissimo. In paiticolare, ha por-
lato alia luce la vita delle class! po-
vere, degli operai e dei contadini, 
che altrimenti sarebbe rimasta 
sconosciuta. 

Ma to ramtartxwaagi atadttid 
fasctono non i plccola coaai 
tUamo vtvaado an ala* mornan-
t o d B M u a t o a H rtocMo • 
outtlo dl •uardara H nettro pa*-
aato pU raCMta con la atawa 
•ttarbns- naMa aguatda. 

Temo che sia inevitable, non esi-
ste una visione neutrale ed equili-
brata della storia: ciascuno di noi 
saii giudkato per la capacilS co-
municativa, |ier la profondlta del
la ricerca, per i! modo in cui ha sa-
pulo o non ha saputo prendere in 
considerazione II punto di vista 
opposto. Questo vale per la sloria 
contemporanea come per il pas-
sato, Credo che la rkerca delta 
neutralita sia fuorviante e. in detl-
niliva.sbagliala. 

Ex Jugoslavia, nasce la «democrazia etnica»? 
aa II contrasto Ira Occidente e 
Oriente lia assunto stortcamente 
diverse iomie: prima come contra-
sto lia i tegimi moderati dove il so-
vrano 6 vtncolato dalle leggi e il di-
spotlsmo asialico che non cono-
ste ne legge n* costituzione. per 
usare le parole di Montesquieu; poi 
Ira liberta c lolalitarismo e fra capi-
(allMiio e soclalismo, Caduti quesli 
ullimi. I opposlzione Occidente-
Oiienle setnbia rinascere solto for
ma di conlrasto fra due concert di 
iiazione c dl citladinanza: in Occi
dente la nazione intesa i«me co-
iiuinila di ciltadlni che scelgono di 
vivi-re insieme In base a princLpI di 
lllieria; in Oriente la nazione intesa 
tome unilil nalurale fondala sull'i-
dentlta etnica. culturale, religtosa 
di un popolo. Di qua la cinadinan-
ZEI intesa come dfrini e doveri del-
I'individuo che atcella i i^intrpl 
ilelti democrazia; dl \& la citladi
nanza inlesu come appailenenza 
alia cortiunita etnica. 

I ii dicritninia ha tiwiarneiilc va; 
lore simbolicn. non desctiltivo. E 
fin lioiipo lacile ricordate che in 
iX'cldente lion c'e solo il palriolti-
smo eostiltizionale dl Habennas. 
ina aiK'lie le nostulgie della |Hirez-

za del po|X>lo ledescodei neonazi-
sli; non solo la Nation intesa come 
repubblica dpi francesi, ma anche 
la Nation intesa alia Le Pen; il pa-
triottismo amertcano inteso come 
ledelta ai prtncipi universal della 
Dichiaiazione dl indipendenza, 
ma anche il palnohismo inleso co
me difesa della supremazia bian-
ca. E del pari si purj osservare che 
nei Balcanl non ci sotio solo i leori-
ci della Grande Serbia, della Gran
de Croazia. delta Grande Bulgaria. 
della Giamle Romania, ma anche 
teorici dolla Confederazione balta-
nica c fautori di una unita senza di-
striminazioiii del popoli slavi meri-
dionali. 

Le virende della dissoluzione 
deH'cxIiigoslaviaedeH'ia Unions 
Soviclica sembrano tutlavia ripro-
purte il contraslo fra Oriente e Oc-
t klentp in termini di due concezio-
ni della iiiizione. I miovi Stati sono 
prcwileiitemefili* a base elf lit^i Chi 
lion apparuene nll't-tnia dominan-
leiKingodcdetdlriltidiciltadinan-
za deve iasst>gnarsi a vivere come 
|iarledluiminmoranzaoppreMie 

MAIMKIO WMtOU 
emarginata o emigrare. 

Quesla concezioite della nasio-
ne ha radicl lorttane nella sloria. 
Nasce dal diltuso senso di Incertez-
za per quanto rjguaida I'lntegrita 
del territorio. La paura della sparli-
zione o dell'itivasione, dell'emlgra-
zlone lorzata o dali'assorbimenlo 
in unila slalali piii vaste dominate 
da allri grup|)i. e parte della mc-
moria e del senliie collettivo dei 
popoli dell'Europa cenho-oricnta-
ie. E dalla paura nasce il scntlnien-
to che ci si puA salvare solo restan-
do uniti ai prapri simili e tenendo 
tonlan<j gli allri e Fa tolale sfidutia 
in eoloroche non appartengooo at 
gruppo. A quesli) si deve a$jiunge-
re die le idee di nazione e di na-
zionalismo ililfuse fra gli intellet-
luali dell'Europa cenlnn^ienlale. 
come ha spiegalo Stelano Bianchi-
II i net libro iaiojem, k mdid «W-
y'liitfo, sono ritavalepn nc ipal inen-
te dalle o|x:redi Hornet even Sch-
lozer. Ovvcro la nazione intesa to
me units orgaiiita di un popolo 
basata sulla litigua, i eostuml. le 
tradizinnl e le mi'morte. Una unila 

da difendeie tanto contra I'inlru-
sione di elemenli non omogenel 
quanto contro I'assimilaztone pre-
servando in primo luopo la purez-
za della cultura e della lingua. 
Chiunque viva in Getniania deve 
apparlenere alia Germanla e pa da
re, e scrivere in pura tedesco, so-
steneva Heidcr; uno dei ptlmi alti 
del nuovo goveino di Zagabria gia 
nei 1990 ( stato di procedure alia 
levistone del vocabolario per purl-
iicare la lingua dai neologtsmi e 
dai vocaboll stranieti. Non lo 
awanno latto perche hanno tetto 
Herder, ma la coinddenza e slgtii-
ficatira. 

Le conseguenze della edlHca-
zionedi Slab piu o nierto democra
tic i. in cui i diritti dicittadinanza so
no deftniti in base nirappartenen-
za al gmppo etnlco domtnante so-
IK) sotto gli occhi di lulti. Anche se 
non sard pin un nemico da distnig-
uere o espelleie. chi e ernicameiitc 
diveiso non potra vivere come ci(-
ladino uguale agli allri. Potra viveie 
lull al pin come cirladino dl sccon-
do online, tostrelto ad assolvere 

gli oneri (pagaie le tasse. lare il 
servizb mtlilarej senza godere dei 
dlritli e dei benelici della cittadi-
nanza. La democrazia etnica non 
puO essere che una democrazia 
mancata. 

Sara un ptegiudizio illuminista, 
ma credo the un dialogo serio 
possa awlcinare. aiutare ad awici-
narc le idee di nazbne, sopradutto 
se da parte occidenlale tasceremo 
da pane ongi prelesa di rafechiizn-
zione. Ma pill ancora del diakigo 
intclleMiiale serve la slcuiezza |»r 
tutti, maggioianze e minoranze. 
L'Occidente ha riconostiulo il dlrit-
to delle diverse nazioni dell'es lu-
goslavia a separarsi e a coslituire 
ciascuna un proprio Slafo. Aweb-
be dovuto suborrlinare il riconosci-
mento all'impcgno dl ogni nuovo 
Stato a rispetlaie le propne rnino-
ranzc etnkhe. tulturali e religiose. 
Avrebbe dovulo esigere qudl'im-
pegno sotto minactia dl ritirate 
ogni appoggk) politico, teonomi-
eo e militare Cen-hi i>erk«lierKk. 
nella trattotiva pti delinire i nuovi 
confun e i nuovi asseiti pdiltti che 
dovrebbcro garanlire la pace, di re-
cupeture il lempuperdulo. 

N 
¥ * i n M V I U N O 

EL NUMERO di agosto di 
-Scientific American" c'e 
un aiticok) a finna di Jo! in 

Morgan sulla teotia della comples
sita esuH'esperienza vissutada or-
mai died anni all'lsliluto di Santa 
Fe, fondalo da scienziatidi vane di
scipline appunto per dare risposte 
complesse a granili question! e ac-
cadlmenti nalurali, L'articolo lira 
un bilancio saicasticamenle per-
ptesso sulle idee, a suo dire man-
canli di riscontri, che sono slate 
elaborate nell'en-convento abilafo 
da premi Nobel e sopratrulto da 
espeitl votati all'interdisciplinarle-
ta. Troppa lantasia basata sulle ri
cerche informatiche, troppa con-
vergenzaverso I'appucazione di si-
stemi unificati per spiegare teno-
meni che rienlrano nell'ambito di 
scienze diverse. In risposia antici-
pata a quesla smitizzazione di un 
work in progress che parte da una 
concezkme della ricerca scieiititi-
ca su basi meno pralicatc e tradi-
zbnali, esiste un libro. Seicento 
pagine (dadlvorarecomeun piat-
to succulento mat assaggialo pn-
ma) che si intltolano proprio Com-
ptesiW. uscite da Insiar Libri qual-
che mese fa e ormai diventalo un 
•fenomeno emergenle" come di-
rebbero i ricercatorl di Santa Ee. 
Scritto da Morris Mitchell Waldrop. 
ftsico e capoiedanoie dl Science, 
Complessila ha molti pregi Ira cui 
una grande leggibilita. 

Sul filone di quel libri che latino 
diventare la scienza una materia 
non sob comprenslbile ma emo-
zkHiante, Complessila sembra fi
glio leglttimo di Capra. di Jay 
Gould, e in misura plu discorsiva di 
Hofstalder, Autori che Itauno av\i-
cinato pensiero filosofico e scieuti-
fico, e fallosenlire il letlorecomu-
ne pariecipe di argomenti altri-
mermlnaccessibili, HvlaggiOTian'a-
to:da Wakliop ha un tempo e uno 
spaiioiiori lineari. ma e un artleo-
latopercorsocompiutodatin'eco-
nomista piuttosto anticonfonnisia. 
Brian Arthur, che tiuva nei cenl>o 
di ricerche sulla complessita di 
Santa Fe. I'ascolto negatogli per 
anni da riviste e universitit, Arthur, 
testirnone delta nascita deHistitulo 
situate in un convento tra descrto e 
monuujne. ci conduce, novel lo Vir-
gilio, nei meandri della bbtogia. 
detla Dsica, della scienza inlomiati-
ca, della matemalica, dell'econo-
mia. nei magma in movimento che 
accomuna studi e scoperte lultc 
volte al tentattvo di abbozzare ri
sposte diverse e complesse per un 
mondo atlrettanio in movimento. 
privo dl certezze it.iziali e iiietme 
davanti a accadimenti di coi non 
sa prevedete r*§ la porlata n£ le 
conseguenze. Ma gli stienzlati di 
Santa Fe sono un piccolo popolo 
dl menti dedsamente antttonveii-
zionali. Sia die si tralti tli un reduce 
di Los Alamos come George Co
wan oppure di un accadennco cu-
me il fisico Gell-Mann, di un Nobel 
per leconomiacome Arrow, di un 
saggio infotmarjeo tome Holland, 
o di un resustitalo (dopo una ta-
duta del parapendio) genio c ex 
obieltote di coscienza come v litis 
Langton.ci troviamodi (ionic a stili 
personali dl ricerca privi di i«egiii-
dizi. desiderosi di confronio. eiuu-
slasti e appassionati. 

O GNUNO Dl que-Mi xm\-
ziati parte dal presupposto 
che non si puo detent in la-

reun'unilasenonsicomijrcndiiito 
le part. La complessita per loni 
non e il contrario della somplitira 
zione ma un allargauieiilu itegli 
orizzonti che deriva dalla pie^i in 
conto di molti elementi eteit^enei 
Dalle pagine del libm di Waldrop 
trapela il femiento inielleltiiak-del
le ricerche che sono alia Uisc di 
azzardate intulzioni e nuovi melo-
di the seiw>no a smuovere la stati-
cita e I'orlodossia della scienz.1 
Tcntaie di spiegaie la si-oin]tai^a 
dei dinosaun. il trollo<lella Horvi o 
la nascita della vita sulla terra e un 
obletttvo da raggiungeie dituenli-
cando I codici lineari fin qui esali. 
occupandosl invece dellji linen 
d'ombra che nasce Ira onJine e 
caos, metaforadeiretemoinleiagi-
re tra istlnto e ragione. Dune Co
wan i'ha definita, ia scienza dellEi 
complessila 6 -una ik-onibii^uio-
ne dell'analisi e del ngoie delk-
scienze fisiche con ia visione ilegti 
sludiosi di scienze sociali e degi 
umanishi.. II libro di Waklnip newe 
perfetlamente a delinire qiii-sLi 
qiinla innovoriva, in Minio rintist-i-
menlale, verso la riconsidei«?irine 
dells globalita delluotuo. 
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