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IL UBRO. Sta per uscire la monumentale biografia del capo del Pci di Aldo Agosti 

Un lungo vlagglo 
nogll archM 

MograflacheAMoAgoatlha 
dedteato i l tenter eomunteta, 
andra in Nbrwte to eettlmana 
PMMlrm par I tlpl M t a caea 
adttrtee M M (p. SSI, lira 80.000). 
H Nfere naaee da un lungo lavoro dl 
rtcerca, awtato m l 1988, negli 
aianM del Fcledell'ex Urea ede 
la prima Mograna del leaderdel 
M eha MMima II praauppoato itel 
dkrtaccottoricoaKlantrnco.il 
volume vena praaantato gtovodl 
praaahno, U gannalo, alto ora 
1»\30, nalla Satetta dal Canacolo 
aRoma.Canl'autora 

Amato.HotroScoppolae 
OlevannlDaLuna. 

• Da un lungo viaggio nelle carte 
del Pci e negli archivi dell'ex Urss, 
scaturisce queslo Togliatti di Aldo 
Agosti che e la prima biografia po-
lltica del leader comunista ad assu-
mere una dlmensione compluta-
mentescientitica. 

La ricerca di Agosti si e sviluppa-
ta per sette anni, a partire dal 1988; 
un periodo in cui i'autore e stato 
incalzato non solo dagli eventi ma 
anche dal clamore delle polemi-
che. Nelle pulsioni revisioniste che 
hanno attraversato il dibattito cul-
turale, la demonizzazione della fi-
gura di Togliatti e sembrato uno 
degli ancoraggl piii solid! a cui le-
gare la nuova uulgata storiografica 
egemone in questa fase di transi-
zione alia Seconda Repubblica. 
Progresslvamente si e passati dalle 
consuete critic he sulla -doppiezza» 
e sulla subalternltA all'Urss alle ac
cuse che ne hanno fatto un «mas-
sacratorediitallani>. 

In realta il tentativo, squisita-
mente politico, e stato quello di 
rendere parentetlca I'intera vieen-
da del comunismo ilaliano, di con-
siderarla alia stregua della ciocla-
na> invasione degli Iksos, venuti 
dal nulla e nel nulla destinati a spa-
rire. "Togliatti assassino» e stata co-
sl I'espresslone paradigmatica dl 
una tendenza storiografica fasti-
dlosa almeno quanto quella che il 
vecchio Pel aveva costruito intomo 
alcultodel-migliore-. 

La pubbllcazione della biografia 
di Agosti obblighera tutti a un mag-
glore rigore e fara da flltro alle altre 
rtvelazioni che emergeranno dagli 
archivi sovleticii a questo «effetto 
bonlflca», II Ubro accompagna pol 
la grande utilita di consentire final-
mente dl Intenogarsi in maniera ef-
flcace sul ruolo dei comunisti nella 
storla dell'ltalia del Novecento. 

II punto di partenza rimane ov-
viamente II percorso biografico di 
Togliatti e I suol quasi 40 anni di vi
ta come segretario del Pci. E possi-
bile, riassuntivamente, indicare i 
«piO» e i «meno» di una vicenda 
umana e politica cost complessa, 
dlpanatasi nel tempi del «ferro e 
del fuoccw che hanno segnato il 
cuore del Novecento? 

1 «piu» sono iegati essenzialmcn-
te alia lucidita della sua analisi del 
fasclsmo. Togliatti capl che per fa
re I contl con II regime di Mussolini 
blsognava guardare a quanto di 
•permanente* esso rappresentava 
nella storia del nostra paese, ma 
capl anche che bisognava poi ca-
lare questa eredita del nostri carat-
leri orlginari dentro la concretezza 
della fase storica e dei rapporti di 

Datlnlt1mOtefItehnerHtola,PalmlroTog^ 

TogHttU con Dolores Ibarrurl 

forza tra le classi. Ne scaturt un'a-
nalisi originate sia in sede teorica 
che nelle sue applicazioni prati-
che, un'analisi determinante per la 
tempestMta delle sue scelte, di 
quelle mosse tattiche che ne ali-
mentarono il disegno strategico 
volto a un inserimento stabile dei 
comunisti nel nostra paese. 

1 <meno» sono esattamente I'al-
tra taccia di questa medaglia e si ri-
feriscono alia sua adesione incon-
dizionata alio stalinismo. Nell'U-
nlone Sovietica e in Stalin, infatti, 
Togliatti vide gli unici baluardi in 
grado di opporsi vittoriosamente al 

fascismo. La sua formazione solo 
marginalmente era stata influenza-
ta dal dibattito intemo al partita so-
cialista; piu significative, anzi, era-
no state ie frequentazioni con I'i-
dealismo crociano e il pragmati-
smo di Salvemini. 

La <resa» dei socialist! al fasci
smo fu determinante per irrobusti-
re le sue inclinazioni verso i comu
nisti, una forza che riteneva immu
ne dal marasma psicologico e poli
tico che sempre segue alle sconfit-
te sul campo. La sua scelta di 
schierarsi con 1'Urss e con Stalin fu 
rinnovata con fervore ininterrotta-

Palmiro Togliatti 
La politica, la storia 
mente almeno fino al 1944; non ci 
fu allora nessun dubbio ne sul di-
scorso aberrante del nsocialfasci-
smo», ne sulle degenerazioni totali-
tarie del regime sovietico, ne sul ci-
nismo staliniano sperimentato in 
prima persona nella guerre di Spa-
gna. II peso di uno stato di necessi
ty dovuto alle esigenze della lotta 
contra il fascismo e il peso di una 
reale convinzione contribuirono a 
costruire questo suo stalinismo 
monolitico. Per scorgervi delle cre
pe bisognera attendere sostanzial-
mente la fine della seconda guerra 
mondiale. Poi.Tiegli ultimi tre anni 
della sua vita.il filo di questa" fedel-
ta all'ortodossia sovietica si incri-
nd: alle perplessita subentrarono i 
dubbi, poi una vera angoscia al 
pensiero di aver sbagliato non solo 
riguardo alle proprie scelte indivi
dual! ma anche nei confront! del 
suo partita. 

L'oangoacla- latcla filtrai* uno 
acampoto dl aoggettMta In una 
Mograna che teLprofeiaor Ago-
ad, ha eoatruKo hrtaramanta 
dantra la dknenatone paWtea. 
Percho quatta opikma metodo-
togtea? 

Innanzitutto per la mancanza di 
punti di riferimento sul piano del
le fonti. Sono rarissimi, infatti, gli 
interventi in cui non parla in veste 
ufficiale, come segretario del Pci. 
D'altra parte questa documenta-
zione esiste (penso al carteggio 
con Nilde Jotti) e quando sari re-
sa accessibile il versante private 
della sua personality andra co-
munque esplorato. Gia i docu-
rnenti politici, comunque, sono 
sufficient! a restituirci i tratti di un 
personaggio segnato da una pas-
sione civile divorante, assorbita, 
pero, in un autocontrollo ferreo. 
Nel 1923, nel 1929, e poi ancora 
nel 1951 («non posso cambiare la 

mia vita un'altra volta», scrisse a 
Stalin che lo voleva al Comin-
form), Togliatti prese anche in 
considerazione 1'ipotesi di lascia-
re la politica. Non e trapelato 
niente sul tumulto interiore di 
quegli anni, ma se ne conosce la 
conclusione: il soprawento della 
dimensione totalizzante della mi-
litanza. 

E altera raattemo aul Togliatti 
politico. C'e qualeha atomanto 
che randa apaefflea a orlglnalt 
la aua aapartonza rtipetto a 

cacemente governata; dall'altra 
conosceva troppo bene la situa-
zione intemazionale per assecon-
dare le illusion! alimentate dal 
•ventodelnordi. 

E quatta •tflducla- fu aneha II 
retrotorra eha na toplro la motse 

Pel? 
Togliatti e un uomo di stato; non e 
un agitatore professionale, un ca
po sindacalista, un organizzatore 
contadino. Anzi il suo rapporto 
con le masse e improntato a una 
sostanziale sfiducia e il suo mo-
dello di partita e segnato da ele-
menti di pedagogia autoritaria. 
Guardava con sospetto il sowersi-
vismo delle classi subalterne, lo 
vedeva come un elemento da uti-
lizzare e da correggere; nelle mas
se che aderivano al Pci e'era un 
fondo di messianesimo primitivo 
che lo respingeva e lo urtava. Al ri-
tomo in Italia poi, lo spettacolo 
della Napoli dell'aprile del 1944 
ne rafforz6 questo «sospetto»: par-
16 allora di diseducazione inietta-
ta dal fascismo, mascherando co
st un sostanziale pessimismo sul 
carattere degli italiani. Non lo en-
tusiasmavano nemmeno gli ope
ra! del Nord; ne temeva il radicali-
smo e I'ottica troppo segnata dalla 
centralita della fabbrica cosi che 
nella sua riflessione teorica la 
«questione operaia» appare sem
pre marginale e strumentale. Si 
spiega cosl anche la sua visione 
«realistica» della Resistenza: da un 
iato la trovava troppo intrisa di 
«spontaneita» per poter essere effi-

la democrazia repubbHcana? 
Certamente Togliatti scelse la stra-
da del rapporto privilegiato con la 
Dc (e con la Chiesa) nell'intento 
di edificare una societa pacificata, 
senza conflitti, unitaria, organica. 
L'unita, da lui continuamente ri-
badita, era cioe uno strumenlo e 
un fine. Era prioritario unificare 
sul terreno politico istituzionale 
tutto quello che era diviso sul ter
reno sociale. In questa visione la 
democrazia non era la questione 
principale. Lo divenne, con una 
battaglia per la difesa della Costi-
tuzione repubbHcana, soltanto 
dopo il disastra elettorale del 18 
aprile 1948 e il vara del Patto at-
lantico. Allora, in uno dei para-
dossi piu affascinanti del Nove-
cento italiano, toccd proprio ai 
comunisti impegnarsi per I'allar-
gamento della democrazia in que
sto paese. Fu una lotta non stru
mentale e Togliatti, anzi, ne ap-
prafittb per sciogliere tutte le in-
crostazioni raggrumatesi intomo a 
una «doppia linea» che attraversa-
va trasversalmente sia la base che 
il vertice del partita. Ma un para-
dosso resta un paradosso. E To
gliatti non adert mai a un'idea 
compiuta di democrazia. La sua 
prospettiva restava ancorata alle 
democrazie popolari dell'Est. Dal 
1944 non penso piu alia possibili
ty di una rivoluzione. Credeva che 
I'influenza dell'esperienza dei 
paesi socialist! (per quanto pro-
fondamente riformati) potesse 
bastare da sola a svuotare pro-

gressivamente dall'intemo (e so
ciety e le democrazie capitalist!-
che. La crisi del '29, in questo sen-
so, ne aveva segnato in modo ra-
dicale i riferimenti teorici. Senza 
contare che la prospettiva della 
terza guerra mondiale ne restrinse 
drasticamente ogni tipo di dimen
sione progettuale almeno fino alia 
fine degli anni Cinquanta. Poi, la 
distensione lo indusse a un cauto 
ottimismo, assecondandone il 
gradualismo, il realismo politico, 
la capacita di attendere i tempi 
lunghi necessari a portare i comu
nisti al governo. Un po' per calco-
lo, un po' per incertezza, I'oriz-
zonte finale del suo modello di so
cieta e del suo modello di stato re-
std tuttavia sempre oscuro. 

Tomanoo al «uol urHml arml eha 
aambrana I piu probtematlcl a I 
piu affatckiantl, a poaalMla no-
tare In TogHattl una qualeha 
conaaptvotezza aul procaul dl 
modamlaaltona In atto altera 
nelnoatropaaae? 

Togliatti condivideva con la stra-
grande maggioranza dei suo com-
pagni di partita una visione «pau-
peristica» del capitalismo. In que
gli anni colpisce come nei suoi 
scritti il (ermine irniracolo econo-
mico» compaia sempre tra virgo-
lette. La sua Italia e un paese po-
vero e frugale; questa altra Italia 
che sta emergendo, ebbra di con-
sumi e di mode, lo lascia interdet-
to, scettico. Intuisce che a plasma-
re le identita dei giovani interven-
ga ora anche e soprattutto il mer-
cato e awia una riflessione sul 
ruolo delle strutture di partito, del
la sezione in particolare. Ma non e 
il pilota del Pci, Nello scontro tra 
Ingrao e Amendola del 1961 sta a 
guardare, riservandosi il ruolo del 
grande «mediatore», non certo 
dell'«innovatore». 

Proprio quatta pravalanza dagH 
aapetH dalla madlaitent MI 
quaW dall'rnnovaitona put fara 
dl TogHattl I'aapraaakma para-

a del toro paao nalla noatra tto-
rladalNovacanto? 

No. II comunismo italiano nell'era 
Togliatti, anche soltanto per moti-
vi di fatto (essendo stato sempre 
all'opposizione), e stato quasi co-
stretto a percorrere piu i sentieri 
dellinnovazione che quelli della 
conservazione, La tragica assenza 
di un credibile pragetto riformista 
ha portato il comunismo a diven-
tare l'interprete pid accreditato 
della spinta a cambiare la societa 
italiana. Di qui scaturl la sfiducia 
togliattiana verso il centrosinistra, 
visto come I'ennesima prova della 
tendenza delle nostre classi dili
gent! a rifugiarsi nel «trasformi-
smo» per arrestare l'avanzata delle 
classi subalterne. Inseguendo il fi
lo di questo ennesimo paradosso, 
I'esperienza del partito togliattia-
no si risolse comunque in una sor-
ta di palesba di alfabetizzazione 
politica per larghe masse di italia
ni che in quegli ambiti organizza-
tivi si awicinarono per la prima 
volta alia partecipazione politica e 
alia consapevolezza dei diritti e 
doveri di una cittadinanza demo-
cratica. Poi, quel modello pedago-
gico e andato in pezzi, oltre che 
nelle sue premesse ideologiche, 
soprattutto nei suoi progetti di so
cieta e di stato. Ma Togliatti e stato 
in questo piu fortunato di altri suoi 
compagni, penso a Paietta. E mor-
to intuendo appena il declino e la 
sconfitta delle idee per cui era vis-
suto. 

LA SCOMPARSA Dl MARIO SANSONE 

Storico della letteratura 
II rigore crociano 
e gli studi su Manzoni 
an ROMA. E morto mercoledl, nel
la sua abitazione romana, Mario 
Sansone, storico della letteratura e 
autore, tra le altre opere, di una dif-
fuslssima «Storia della letteratura 
italiana', la cui prima edlzlone risa-
le al 1938. Nato nel 1900 a Lucera 
(Foggla), tenne per moltissimi an
ni la cattedra di letteratura italiana 
dell' Untversita di Bari. Autore di 
moltissimi saggl critici, Sansone e 
ricordato, In particolare, per I pro-
fondi studi sul Manzoni. Critico di 
formazione crociana, Sansone 
esordl nel 1938 con un «Sagglo sul
la storiografia manzoniana». Nello 
stesso anno pubblW un manuale 
d! "Storia della letteratura Italiana* 
che ebbe grandissima fortuna per 
il rigore deirimpostazione, la chla-
rezza dell'esposlzione e la forte te-
nuta storica, Sansone aveva del re-
sto grandl capacita di insegnante, 
molto attonto al mutamenti dl 
mentallta e dl senslbllita dei giova

ni e segulva con interesse le evolu-
zioni socioculturali delle nuove ge-
lerazloni. Delia sua movimentata 
vita privata si ricorda I'episodio in 
cui la moglie gli spard per gelosia 
Separata da molti anni, aveva 
mantenuto uno strettissimo rap
porto con la figlia Teresa e con il fi-
filio Giuseppe, docente di filologia 
in Spagna. Molte le sue pubblica-
zioni, sempre piu d'impronta slori-
cistica. spaziava da Dante a Petrar-
ca, da Tasso ad Alfieri, da Manzoni 
a Leopardi, fino ai contemporanei. 
La sua attlvita e testimoniata anche 
dalla sua presenza In moltissime 
slurie di premi letterari, tra cui lo 
Scanno. Tra le sue pubblicazioni 
•L'Aminta di Torquato Tasso» 
(1941), «L'opera poelica di Ales-
sandro Manzoni* (1947), "Introdu-
zione alio studio delle letterature 
dialectal! In Italia. (1948), «Vittorio 
Alfieri, la personallta. (1949), -Stu
di di storia letteraria» (1950) fino a 
«Manzoni francese» (1993). 

Quarant'annl tuttl d'oro per En
rico Mentana: e stato norninato 
anche «uomo dell'anno '95», dopo 
essersi fatto largo nell'anno appe
na concluso nella schiera dei «di-
rettori junior' che hanno preso il 
comando delle maggiori testate. A 
incoronarlo e stato il settimanale 
Pubbhatd Italia (a pari meritocon 
Vittorio Rava, direttore pubblicita 
della Fiat), per nl'autorevolezza e 
il consenso» che il direttore del 
Tg5 avrebbe saputo conquistarsi, 
e la sua capacity di fare informa-
zione in modo indipendente. No-
tizia e motivazione susciteranno 
qualche invidia.. ma il mondo dei 
media e anche questo! 

Cent'annl In roaa. Ne! 1996 La 
gazzetla dello Sport si awia a 
compiere il fatidico secolo, in 
contemporanea (ad aprile) con il 
centenario dei Giochi Olimpici 
dell'era moderna. Eugenio Costa-
magna, studente universitario di 
lettere, ed Eliso Rivera, awocato, 
forse non potevano immaginare 
che il sogno color rosa dl un gior-
nale dedicato tutto ad awenlmen-
ti sportivi potesse imporsi tanto da 
diventare uno dei maggiori quoti-
diani del paese. 

L'anno dell'aecordo? Dopo 
I'assalto alle edlcole con gadget di 
tutti i tlpl, da quelli piu «vicinl» alle 
iniziative editoriali in senso stretto 
- come libri, videixiassette e cd -
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a quelli pifl bizzarri e meno gior-
nalistici (collezioni di profumi mi-
gnon, ma anche semi per lotto, 
gioiellini di plastica, campioni di 
dado da brodo, minestre pron-
te...) sembra proprio che nelle se-
grete stanze dei vertici delle mag
giori testate si discuta la tregua-
gadget. Dovrebbero soprawivere 
solo i prodotti «colti». Gli editori, 
insomma, stanno pensando di 
tomare a vendere le notizie. 

Un anno col elaaaleo: dopo la 
stagione del rock La Repubblica 
debutta l'8 gennaio con una colla-
na dedicata alia musica classica 
Ventunomila900 lire, ogni mese 
un Cd sceito le novita discograh-
che, etichette come la Deutsche 
Grammophon, Decca e Philips; 
prima uscita la recentissima inci-
sione dei Concert! per pianoforte 
e orchestra n 17 e n.21 di Mozart, 
solista Maria Joao Piles con la 
Chamber Orchestra of Europa di-
rctta da Claudio Abbado. II primo 
cd e stato «tirato» in 9omila copie, 
Riprende intanto, con uscite quin-
dicinali, la serle del «rackamerica-
no», la cui prima edizlone e gia 
stata portata in edicola nel '94. In

tanto ci sono a piazza Indipen-
denza anche novita di carattere 
societario. Con I'inizio dell'anno, 
infatti, e'e stato un passaggio di 
azioni Intemo al gruppo Espresso 
per i! 26% del capitale dell'edito-
riale La Repubblica. I'Editoriale I'E-
spresso ha trasferito infatti 36,5 mi-
lioni di azioni ordinarie della so
cieta editrice del quotidiano di Eu
genio Scalfarl - che e quotata in 
borsa - all'Editrice periodici Cul-
turali, societi a responsabilita li-
mitata controllata dallo stesso 
gruppo Espresso. 

Sari aneha l'anno dal Bluaa 
Brothers -made in Italy: owero, 
Maurizio Costanzo e Fiorello. La 
strana coppia si e gia esibita sui 
palcoscenici dei varietS tv, e si e 

piaciuta: owia quindi la decisione 
di replicare. A fine settimana do-
vrebbe esserci la riunione definiti-
va per mettere a punto tre trasmis-
sioni di prima serata (date possi-
bili: 26 gennaio e 2 e 9 febbraio). 
II titolo non esiste ancora (forse 
«Bum bum show»), la scena sari 
invece quella del Teatro Parioli e 
tra gli autori, anche questo e ov-
vio, lo stesso Maurizio Costanzo. 

Tracentoaeaaanta gloml di in-
formazione grazie alle oltre nove-
cento pagine della sesta edizione, 
quella del '96, del Reperlorto del 
giomalismo italiano, Olgiata edi-
zioni di Roma La sezione anagra-
fica include oltre 18.000 giornalisti 
con indirizzo privato, luogo e data 
di nascita, data di iscrizione all'al-
bo, testata di appartenenza, quali-
fica professionale e settore di 
competenza. La seconda e divisa 
nei settori di competenza: oltre 
cinquanta, dalla politica interna 
alio sport, dagli esteri all'econo-
mia agli spettacoli. Novita nella 
parte dedicata alia composizione 
delle oltre 900 redazioni censite 
(quotidian), periodici, Rai, agen-
zie di stampa, emittenti private) 

dove i giornalisti sono stati riporta-
ti per servizi interni ed in ordine 
gerarchico e non nel classico ordi
ne aifabetico. lnedita lultima par
te dedicata alle istituzioni: I'Ordi-
ne e il sindacato con le loro strut
ture periferlche, le associazioni di 
giornalisti, I'lnpgi, la Casagit, le 
scuole di giomalismo. II volume 
(che non e in vendita nelle libre-
rie) pu6 essere richiesto a Olgiata 
Edizmni, via Anton Giulio Braga-
glia, 33 -00123 Roma. Tel. 
06/30888175. E-Mail Internet ol
giata mbox.vol.it, 

Initio d'anno In vlagglo... cosa 
e'e di meglio trascorrere alcuni 
giorni via dalla pazza folia, dal la
voro e dalla propria citta condotti 
per mano da Genie viaggi, in que-
sti giorni in edicola. Ma per chi 
non volesse (o potesse) conce-
dersi qualche altro giomo di va-
canza dopo I'indigestione natali-
zia, il mensile della Rusconi prov-
vede a far viagglare anche senza 
lasciare la poltrona di casa. Co
me? Con Check In, gioco di socie
ta nuovo ed msolito, destinato agli 
appassionati di viaggi e dl geogra-
fia. Si tratta di un gioco di percor
so, disseminata di imprevisti e di 
jolly, con una partenza, una meta, 
tante caselle o tantissimi quiz sul-
ntalla, 1'Europa, il mondo, II luri-
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