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- M Simpieatoadjreifascrvrtb.CI 
st accopijjtia da 7Dannl perrrbvara 
una deflrfotoiw untvcea al rtguar-
do.MaladtecusstotieeimenWfa-
blte. S« e'e confefcto ml rawtere 
un loM tsgatne lUHco tta camtae 
nere e camlde bnine (benefit 
ReanzoDeffeHceinslnsmotopto. 
sulledifleienie),anfcoehnp06si' ' 
bHe e I t e m una "Bpotogia fasci-
sta> che inctuda la Spagtia di Fran
co, II Ponogago di Salazar, la Ro
mania di Codreaftu e cosi via. Al-
meno qwStt e la convkizlMre dl 
Emlllo Qentife. 49 anhi, ttntco del'. 
paittl polldcl. d i e al laKlffiio ttei 
^ InppoiuconlWeadi iMUone 
hadedfcato pagirte e pagfte. <sen-
t'atoo - dice - e un tendmeno eu-
ropeo. Ma percapirlo bfaogna In-
nantiruno partire daltltaJia, & poi, 
sempre in Italia, scompotto uke-
rtoimeMe nelte sue ankne>. Quail? 
•L'anrma autorrtarla, naztonaHsta, 
e quella totaliiaria, ipertascisla*. E 
Intani per GeMUe, da un lato Vera-
no quell) che anteponevano t'idea 
nutlonate al regime, rawisaitdo 
nel secondo un «nezco> pet la pri
ma. Dafartro 1 lascisU a IS earaii, 
che riasauUvano la nazkme nel-
I'Ulopia jovranazfonale, deainala 

, alartftonfarei-Brandipopoli-siide 
plccote patrie. Una dfrtslone che 
seconda io sMrlco si compllca dun 
Said: <U si sconbavano, mfiscolan-
dosi, I lanatiti della Hgenerazkme 
totaliiaria, 1 purl «wdlcatori deH'o-
nore natkmale, e I iwkmal-pairio-
H alia Giovanni Cennle>. Un qua
dra estremamente compllcato, 
che cutmmo nalla dlsfaita sla del 
fasclsmo che dell'ldea naztonale. 
Ma, si chiede OeMHe, -prima dl 
quel tncollo, e'e mal slata una ve
ra IdenUta paUla, un comune sen-
so chfco d'appaiKrtenza^. Oppu-

. re proprio il fasclsmo non fece al
oe- che approtondlre la crisi dl Wte 
eiemento e *en prima della irage-
dla belBca?-. Ecco, quests Infwvi-
j a n a j r e da unprobiema precise; 
II latclsmo come «indkk* deH'au-
tocosdenta itazlon&le manCata. 
Dent) con le parole di ierii quale 
•auiobiogfalla (ttegativa) della na-
zlone>, bicomplutarnenie rielabo-
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Peiche a una ouerelte legata pn> 
(ondamerrte alia nostra sloria na-
ikmale. Una storla segnala da un 
(enomeno politico che proleOa la 
sua ombra ali'lndletro e In avanil: 
wrso 1'epoca liberate e verso 
queita repubbltcana. Dopo la Rfr 
sister™ Inlartl, le fone antltasclsle 
si som ufvUe sulllnterpretezlone 
del fasclsmo, owero sul ghidtelo 
ralUrvo at neaso contlnuHa-dl-
KorHrnuUa: chl aveva lavorto II 
regime, quail lone ne eramj te 
ewdlf Ma e'e dl pW. | | termine ls-
Klamo dBSigna uno del grand! 
dramnri del XX secoto: il totalHari-
smo natlsta «lascrsia come alter-
nanVa aulorHaria alia oMIla libera
ls e lAda al totalltarlsmo comuiit-
ata. La seconda guetra mondlale 
In tal senso hi unaguena globflle, 
Idoologlca, una alida ba reUatonl, 
In glow e'era II destine- dell'uomo 
europeo, a quello degll uomtni nel 

LAMOVTfU 

II tesoro 
diPriamo 
aMosca 
* MDSCA. La prima mostra M as-
soaito del "tesoro di Prlamo> Si 
svolgera daBa primavera '96 a Mo-
sea, al miaeo IHisklti e dura i un 
anno. II catabgo saia pubbilcaio 
In varie lingue da Leonardo Arte 
(Oruppo Mondadorl). Nel catalo-
go saranno HlusuaU 1 circa 280 pei-
2l dl orcflceria che btmetanno la 
moaUa, dl cut almeno 40 ecceiio-
nail come II •dladema dl Elena> 
inalberato In ramoatasime fetogta-
lle da Sophia, la moglie di Helnrich 
Schllemann, to scoprtwie del -te-
soK»aTroianel 1873. Fra I conttl-
butl degll espertl. il •racconto piU 
emozkmanle S quello della direriri-
ce del Puskln, Irtna Anionova, che 
per la prima volta da In modo 
completo la versions sovfeSKa del-
te vtcende del «teson>; dalla Berll-
no tal ilamme, conqulstaia dalle 
tnippe sovieilche al traalerimeiilo a 
Moaca nel 1945 dove <acomparve». 
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Totalitari o nazionalisti? 
L'ltalia ha sempre vissuto in modo contraddit-
toriol'ideadi nazione, fin dafRiSoi^iflento, ma 
il fascismo acu'i il prohlema negandone l'esi-
sterufa: lo storico Emilio Gentile interviene nella 
nostra jnchiesta sul «revisionismo». 
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No, perche I'Buropa non era una 
comunitd dl popoli unili, e la 
•gueira civile^ riguarda sempre cit-
ladinl di Brniateso slato. La for
mula dl No)je e suggesttva, ma 
non ml convince. Anche parche 
prenippane Ch« II laacismo sla 
una replica dl segno imereo al 
bolsceViaffiO.VIcevefsa II lasdunO 
ha origin! autonorhe. Sla a llvello 
n#lot»t* d ie nolle me P«opaggl-

' ni ejifcwe. Sl'tratia'cbe di una 
ream £otufc* sKrtfcamenteciioo-
sMralata,/HiqutidrabiKi eniro la 
criil'del'rtgfinl-tlbartil r&alente 

,FUallora 

che.espolse il conliasto Ira mondo 
liberate, nazlonalisla ed elMario. e 
socleta dl massa- Emetge II un 
quesito dl londo: come Inlegrare 
le masse nelto slato nazlonale, in 
altematlva al socialisms e al catto-
llcesimo? Senza dubblo i'esperi-
menlo lasclsla in Italia, II prlmo In 
assoluto dopo la prima guerra 
mondiale, eSercitft un grande pd-
lere di inlluenza estema. 

RaatIMM MltMii H nntr# w 
•crano riuad to quieha M * 
tt Integral* to man* Mfloat*-
W 

II .'ascismo mise in arto un lentatl-
vo lotalitario checondusse ad una 
trasformazkute della coscieraa, 
della cultura e della mltolgla degll 
UaSaril. Rrusci tale operations? „ 

Queslo £ un tema sul quale biso-
gneia ancora lavorare mollo. Eb-
bene, il regime crolla cOn tutto il 
suo •immaguiario> di tpanOetek, 
apparentemente senza lasclare 
resldul (deotogtd. Ml chledo tulta-
via: peich^ dopo II1943 non solo 
II Pel, ma anche altre forze, Insl-
stono a pia ripieae sul molivo na-
ztonate? 

A quN tMnpt Mvefapn Affepr' 
n « vuoto hMdate M (raeefe 
brM*ta~ltidw M M M J M M 
•NtHNto chv <« w t w i B n is 
in*lMttaMc««blHa«nMMI-
UiMnlOMto-

La (rag)lHa dell'identlta nazlorwla 
rlwle.al Rlsorglmentb E lo t* 
nemmeno in seguUo lu mal elabo-
rata "una tale, comptuia idennla 

Come che sla la Re&tefca lece 
omplo uso del mlto nationals, II 
che (a supporre che i partiti voles-, 
sen) recuperare qualcosa die, be
ne o male, reputavano esseisi se-
dimentaio sotto II fasclsmo. -fi.ih-' 
vece, a mio awiso, queslo rUinaite' 
un problema ftalnieso e IrffMrito.' 
Sosffingo infattl che il lasciJmo ha 
contribuilo a vibrate uh colpo 
mortale al senlluienlo iiaaonale. 
Peiche ha Ideologkiato, fascistiz-
ano e inline accanfbrino 1'Weidl 
naiione. Al puhto che ^li ilaliani 
nbn giuns^ro mai a caplre perch*, 
e per quaii walotl», entranino in 
guerra 
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ilapMlaaieiilnralnguwnH. 
cpossibtle vi fosse un consenso 
basalo sulllllostone della guerra 
breve*. Ma gU obietUvl dl guerra 
erano ambigul. Tra it'40 e U '43 si 
parla di -guerra rivoaizkHiaria-, dl 
•guerra fascists.. E, come altesta-
no I document!, molt! fascist! dtco-
no: -ci siamodimenlicaSi della na
zione-, intenogatlvo sempre cen-
surato, II (ascismo prcsegul la la-
scistizzazkme della nazione awia-
ta sin dalle sue origin!. Al punto 
che con il crollo del regime si sco-
ptl che non e'era pin nemmeno la 
nazione. Eppuie il richiamo alia 
*gnr*tetta della patria», a volte 
addlrittura alia «mmanM» ( to-
gllalli), rivela nelfantlfascismo 
unastrariaconvinzk>ne:rideache 
il.fascismo losse riuscito a radica
te negli Ilaliani un certa autoco-
scienia nazbnale. Tragico equi-
voro. Ma e'e un alrro intem«ali-
vo: quanto ha inlhiilo la pedago-
gla foralitaria sulla debolezza del
la coscienza critica diHusa, e sulla 
propeflsionedi massa adaccetta-
re le lealia di pattito? Insomma, il 
fasclsmo ha lasciato un'lmpronta 
che non £ slata ancora analizzata 
a fondo: ne! costume, nel modo dl 
vWere la politica e di selezionare 
le elites. D'allronde, venlannl di 

w A Cetona studiosi a cctfifronto. per discutere di modelli so6feiffle sistemi etettorali 

S,.cu(la di rifomte IstituzionaH imperfette 
-t^-r-« 

• c^U,-,<Sli.haflanl e le WHu-
iloni, timeiol'inlptKslblllta dl esse-
re un paste mtwOL ft tema ha ra-
dici «S«fa* fftaalKh* diramazloni 
pqlluche a n u ravVWiiaie. Per av 
yiare. uftCWHroniO produWw suite 
cause del' matessere MaHano che 
crmalfil'fif&luJiW'da tempo, u Co-
mune' di CMbnai aabato e dorhenl-
ca scotil.lW'ChlaltialO per H secoil-
do BtiragiiaM pimim e storlci. 
Ma nel conwflna non SfaVa aria 
mono faWHwfe pwiGosttu'ttort dl 
modelli legatl Soto ail'lngegnerta 
eleltorate per rimettere le cose a 
poslD. 

NeJCapertura del lavori Umberto 
Certonl ha preso spunk) da una in-
quieuinte altama&wie dl Tocque-
^Ifc, 11 prlmo osaervatore europeo 
del sistema politico americano ha 
messo in luce II pertooloche basfe-
rendo il ptesklenldBllsno amenca-
no in paesl retll da un grande cen-
iraltsmo ammlnlsbatlvo -II dlspoU-
smo dtverrebbti ancora pia Intolle-
rabile che nella plu assolula delle 
monarchle eur0pee>. Vellelfa pre-
sldeiulallstlche afflorano oggl In 

settori politlci di destra che non si 
preoccupano mulimamenle dl de
lineate 1 contrappesj (stituzlonatl e 
gN struntentl dl contralto che sotto 
necessari dlnarul ad un accerrtra-
mento di potete. Per questo e del 
tutto pertinente II richiiuno al lalii-
mento del piesldenzlalismo in hitb 
1 paesl che nannocetcato dl Imlta-
re la Casa Bianca e pa! sono caduti 
In reglntl polizfeschl. Secondo Cer-
roni non blsogna perdere II nesso 
profondo chelega la legge eletto-
rale con la lorma dl govemo, con 
la macchjna dello Stato e con le 
tetlluztoni della socleta civile. Pole-
mico conbo II «rnaglsmo delllnge* 
gnerla politica*, che con un sensa-
zlonale colpo di teatro promeneva 
di trasformare una demoeraila 
zoppicanie In una dinamfca de-
mocrazla rimmediata> capace dl 
eleogere goveml stabill, Cerroni 
solleclla la •cosbuzlonc di un mo-
delta nazionale*. Occorre puntare 
doe ad una democrazia pada-
mentare londala su un govemo 
lone, su una pubblica amministta-
zlone agguerrlta, e su conttolll tl-
vicldllfusl*. 

Sulla ste*sa lunghezza tfonda si 
muove Orazio Maria Pebarca che 
rlmafca U deficit storico e analWco 
delja modell&ica istituzlonale. An
che lui prende le rnosse dal bilan-
Cio lallimentare del presldenziall-
smo che ctmduce alia derWa auto 
ritaria nel 41 esperlmentl flnora 
letitatl, Uh govemo partamentare 
ma con elezioiil diretia del pre
mier, secoftdo Petfaica, consente 
di bacclBte^n'ahemaHva al Uberi-
smo plebisdtarto e dl abbozzare 
una raposta vincente al rischt dl 
sfaldamento delle coallzioni eletto-
tall che restano altameiite eteroge-
nee. Anch'egli 6 comunque consa-
pevole della pmblematiclta dl una 
simile strategla IstHuzionale. L'ele-
zlone dlreita del premier, puo in-
faltl risuttare una variante debole 
della Ecorclatoia pleblscitaria sem
pre In agguato nei momenti dl crisi 
politica piolungata. Essa Inlatti ai-
uevoUsce I poteri di pianzla del 
prestdenle della Repubblica che 
proptio in questi mesl si sono rive-
lall daweio pteziosl In Italia. Per 
non patlare della difficile coabita-
zlone tra II leader eletto dal cltladl-
nl e moggfcxariia patlamentare dl 

un allro colore. Ma anche in assen-
za dl una maggioranza duals, resta 
k> stesso moito ardua la conviven-
za paefca ba il premier InVestJtO 
dal popotoe lacoallitone eteibge-
nea che lo sosoene In anlbitapar-
lamenfare. Senza la presenzaoi un 
panto maeglorilark). ill realta, e 
davvetu difficile la vifa di nuaisiasi 
govemo, qualunque slano I conge-
gnl tecnlci escogHatl. e quale the 
sla II sistema elettorale prescelto. 
Sla die si vada ad una rifortha del
la rltotma elettorale oheMata al 
tumouniw.sia cites! proceda ver
so II doppio tumo, reslanb sul lap-
peto I probleml della tenuis dl coa
llzioni eKingcnee, della indlcazlo-
ne basparente con II voto di una 
maggjoVanza di govemo (In Cana
da spesSo non esce alcuna rhag-
gioranza, maUrado il maMkirila-
riosecco), delta possibile dSsocia-
zlone ua alleanze etettorali e al-
teartze di govemo (cosa assai fre-

Siente nell'ltalia ptefasclsta e nella 
ancia della Tena Repubblica. 

che puis adottavano il doppio tur-
no). 

Quella In corso in Italia h una 
transWone lunga che chlama In 

causa, come hanno ricordato Ro-
sario Villari e Giovanni Bechellonl. 
t nodi costituSvi della identlla na-
zionale e non puo essen* quindi 
gestita con leggerezza, Le scompo-
ste polfjmiche dl quest! gkxnl sulla 
•denwerazia sospesai. svelano la 
delicatezaa del pa s sa^ islituao-
naH in cotso e chiamano in causa 
nodi problemalici ancora itrisolti. 
Come 51 forma I'opinione pubblica 
nelle democtazie conlemporanee 
£ un ptOWetna dappertutto pre-
sente. 

In Italia, poi, la situazionee ded-
samente pia aliarmante, per II per-
slstenle regime di monopolb del 
media e per I'irrisolla questione dd 
conllitto di interessi. come hanno 
messo In luce gli Interventi di Paolo 
MuriaMl, Alberto Seven o Jader Ja-
cobelli. Produne regole efficacl 
nella giungla dell'mlormazione t 
un'lmpiesa firinundablle che pet* 
scatena accanite lesistenze e chlu-
surc ermetlche da pane delta de-
stra e del suo paitilo-azlenda. In
somma, gli Ilaliani e Is nuove tstitu-
Jkinl un tema pia che mai aperio 
che solleclla pazienza analltka e 
accoitezzapollHca. 

mititarizzazione, sacrallzzaztonee 
controllo totalttario della politica, 
non potevano non produrre efletti 
durevoli. 

W part* M tmcttm Mto h 
t i m M ptWal • e u M n i . Ow 
BIWHWI > » l la nul i r r t t ram. 
iMtctMMtoa taMkla? 

II fasclsmo tece suo rintervenH-
smo pubblico lasciato poi in cre
dits alia Repubblica. Partlto e sta
to tendevano a coincktere sul ter-
icno del conbolb economico, 
sebbene non prevalesse una scel-
ta dl Bpo colteaivtsta. Quanto al 
rapporto con II eapltallsmo priva
te condivfdo I'opinione di Salve-
mini e Rosselll: con I'aumenlo del
la pretese burocratiche del regime 
il compromesso Ira partita e tone 
economlche dlvlene sempre pin 
incerto. In ogni caso restabilsh-
menl prtvato non si & mai opposto 
davvero alia rascdtlzzazlone dello 
stato. E nemmeno alle awenture 
di politica estera. 

CI lu wv m M M n MwUMtra 
t a a m i w i • aettto ttntttf-
ohvdwnprM? 

Quanto alle scelte imperiali. ad 
esempto, esse non furonosuggeri-
te dal gruppi prlvati E nemmeno 
osteggiate. In generate posizioni 
convergent! si altemano alia ten-
stone legata all'autonomizzarsi 
del regime rispetto alle esigenze 
dell'economia ptivata. Comunque 
il (ascismo si distingue in questo 
dalla logica del New Deal: e con-
vinlo che le scelte fondamentall 
sianosempre poUtiche, eche le-
conomia vada sempre subordina
te alia politica. 

Q M I •*• <* MnMM H n ra HHO-
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Realizzaie un vera stato lotalita
rio, Universale. Ed esportabile al-
meno in tuttl i paesl europei, II 
progetto aveva dimension! conti-
nenlali: geraichizzare gli europei 
e,traskrnnarli in un popolo di cre-
denli sulle ceneri del mondo libe
rate. Naturalmente erano necessa
ri compromessi e lasi intermedte. 
II patto con b monatchia. e con it 
VaHcano... 

CM pMMguK* con plu rigan 
«WMO pNOtta dwrtn N itgl-

Dfelinguerei Ira un fasclsmo auto-
rilario, piu moderato e un fasci 
smo lotalitario, conseguente, Mus
solini, totalttario ma reallsla, me
dia tra queste due anlme, schema-
ticamente esempJificate da Rocco 
e da Bottai. Per Rocco il regime, 
una volta dbclpHnate Is lorze so
cial! e rtcondliati gli italiani, ha 
esaurito U suo compito. Bottai In-
veCe vuole basformare il carattere 
degll italiani, realiz2are 1'utopia 
Mtalllaria. Nell'ambito di questa 
visione e'era spazto per lecono-
mia privala. per la monarchia e 
per la reUgione. purch£ accettas-
sero dl conformaisi al fini supre-
micorganlci del (ascismo. 

MB M <ftn0ttwM MMMIO* non 
INMwwva N C M n auparMwito 

dam««MWMl? 
Uu problema istituzkHiate in verita 
si pose prima del 25 liuriio. I giuri-
stl fasclstl sostennero che se II re 
avesse scelto una persona dtversa 
da quella deslgnata dal Pnl per la 
successione al Duce, in quel caso 
si sarebbe verificato un colpo di 
stato, 11 regime insomma doveva 
perpetuate se stesso, Oltre le pre
rogative del monaica. 
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Pubblicate 
le lettere 
di Turati 
m F1RENZE. Oppositori ttnpotenll 
dl fronte all'avanzata del (ascismo, 
antifascistj deshnatl a non rivedere 
la liberta in ItaUa, anil a morire 
fuori dd confini della patria. Erano 
questi gli infausti presagi che tor-
mentavano Rlippo Turati. «padre-
del partilo sociatista Naliano, alia fi
ne degli anni Venti cost come 
emergono dai carteggi inediti dl 
cui la tondazlone di studi storici 
•Rlippo Turati- dl firenze ha awia-
to la pubblicazione In sei volum! 
presso la casa edibice Piero lacal-
ta. Turati era riuscito a fuggire dal-
I'Katia, esule In Fiancia. nel 1926; 
da Parigi le sue pruspeltrve poJiti-
che erano sempre p*u ammantate 
dl pessimtsmo II fondatoredl <crtn-
ca sociale- scriveva II 17 ottobrc 
1928airamtcoOlindoGomi:"Silrv 
tuisce che il fenomeno fascists 
evotvera per sue leggt, che la no
stra billuenza non ragglunge. non 
scaUisceneppure*. 


