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Intellettuali e editori 
U riflanlom Mill* tnttamiaAMil 
deU'edttoria Hbrarta nel tuol moH • 
pfodoW,nelleeuaatMteglea , 
aootlnezkwl; I'anatol dal proceaal 
•dclprotuoriMJdllerlodloggl; 
to pubbNcazlonodl carte o 
earteggl; to documentation* sul 
eomportamentl dal lettore • ml 

movknentl del mercato; tutto 
questo contfctua • tvllupparal In 
ttaHa, recunerando II ttoppo tempo 
perduto, a dmdo oimil forma a un 
vara a proprio Alone (anche M 
rettano aneora morUniotJo 
earanie). In quest! annl Infatti *l 
tono suaeegultl eonvagnl o atudl, 

•plttolarl a memorie, mentre le 
rllevaztonl itatlstlche e le 
InformazkMl glomaliarJche hanno 
avuto un Incremento soma 
pneedanti. CI sono pubblleadonl 
aeaai maritavoll del reato che 
hanno una cadenza annuale, come 
II •Rapporto tullo atato 
deiredKoria llbratia In Italia- dl 
OlullanoVlgHiKEdttrice 
Hbuograflca) e «Tlrature» che, a 
cura dl Vtttorto Splnazzola, ttatta 
con la aua edbkme'9S una vaata 
gamma dl argonwntJ attuaH 

(Baldlnl&Ca»toWI).SIestende 
anche lattenztone per le princlpall 
figure dl Intellettuall-edltorl del 
pauato. Dopo Pavete, Vlttorlnl, 
CaMno, Baden, el el e oceupatl 
flnalmenta dl Sererd. La aua 
aaperlenza adttoriale, flnora 
rimaeta In ombra rlapetto al grande 
rlllevo dl quella poetica, ha avuto 
una parte notevole nel convegno 
tenuto a Mllano HI oecaalona della 
preaentazlona dell'adlzlone criuea 
dalle -Poetle-, curatada Dante 
IseNaperlMerkllanldiMondadori. 

Motto Important* fu II contribute dl 
Serenl dlrettore letterarlo alia 
politica editorial*, al prestlgio e 
all'lmmaglne mondadoriana, 
aoprattutto negll annl aeaaanta, 
con aapeW che al ricollegano 
anche alia aue peraonall poalztonl 
Intellettuali e crittche. biottre tra I 
«Saggl» di CaMno (a cura dl Mario 
Barenghl), aempre nel Merldlanl, si 
rttrovano alcunl suoi ecrittl 
dedlcaU al probtemi del llbro e 
della lettura, e ned'altro MerhNano 
Mondadori -Album CaMno- (curato 
da Luca BaranalH ed Ernesto 

Ferrero) sono ben present) ample 
tracce del suo lavoro edttorlaie In 
Caaa Elnaudl. Ptosegue pol lo 
scavo nella grand* mlnlera 
eplstolare zavattkilana, con le 
.letter* 1933-1S89-
(•Clnquant'annl a olii», a cura dl 
Valentine FortJchlarl, edttore 
Bombianl), uactte In colncldenza 
con una mostra a Parma. Ma 
emerge qui, come In attri casl 
analoghl, I'aaaanza a I'eslganza dl 
uno studio spectrin), che afhontl hi 
modo unttarlo le moltepHcl atUvtta 
edttorlalldlZavattlnl,tra 

Morrdadorl a Bomplarrl, tra 
pertodtcl e llbrl, attravarso dacennl 
dl storia Itallana: la "Carrteran 
straordmaiia dl un mtellettual* 
gantarie, anHcoaformlsta, e dawero 

aGianCarloFerreui 

PolKIca e non 
VKe • speranze 
d'ognl glorno 
Lostoih»Claudk>Pavon*pr*fid* 
quIkiasamellsagglodlOlovannl 
Da Luna, •Donne In oggotto. 
L'anttfaadsmo nella soctota 
rtallana 1922-1939. (Bollatl 
•orlngMerl, p.43B, lira 50.000). U 
•donnemoggetto< del tttolo sono 
quelle che flnkano davantl al 
TrrouruM special* per la dlfeu 
deHotnatoelecuivlcendeuinan* 
Da Luna ha rlcostnitto atudhmdo I 
fa*eloolld*iTflbuMt* fascists, 
percorrendO'Unprogetto 
MaMttuaiecrMprivlMiglala 
categorlalntsrpratatlva 
Ml'arrdfasolsrrwulstmuuu*'. La 
stragrandemaggloranzadell* 
donna denunclate e condannata 
delTrlbunalespoclsrsnonsI 
annullo uifattj nana dimension* 
poHtlea, ma eorrttnuo a colthrere 
espariann personal! a famlllsrl, 
rapporUdi lavoro edlanucizla. 
Otovanni Da Luna ha acrltto 
quast'anno eon Marco Revelll 
•Fasclsmo/anttfasclsmo- (La 
NuovartaHaleripuMifeatonel „ 
1 9 U o a F * l t r l n * i * ^ « o r l a d * l ' ; 

Partttod'Azlon*.. 
Lafotoch*pubbHchlsmo*trstU 
dal volume .Fotografl* della Nberta 
a delle dtttatur*- (Fondazion* 
Maztotta). 

Fascismo e antifascismo 
«Donne in oggetto», viaggio 
al cuore di un paese 
impedito dalla dittatura 
a manifestare opposizione 

"~" eiAUDIOPAVOlM 

G
iovanni De Una ha scritto 
un libra, DOnne in oggetto. 
L'anllfascismo nella socie-
16 italiana, di cui si deve 

Innanzl tutto dire che e bello e 
utile. Con una elficace fusione di 
andamento saggistico e di anda-
mento narrativo, esso affronta 
problem! essenzlall per la storia 
dell'antifascismo, in parte dipa-
nandoli direttamente, in parte 
suggerendoli al lettore che sap-
pin coglierli sia nella scrittura del-
i'autore, sia nelle fonti che egli 
utillzza e ampiamente cita. 

Le fonti inedite sono soprattut-
to fornite dall'archivio del Tribu
nals speciale per la difesa dello 
Stato, da quello del Casellario po-
lltlco centraie, e da altri fondi di 
polizia, tutti conservati presso 
I'ArchMo centraie dello Stato. De 
Luna utlllzza queste carte copio-
slssime, soprattutto per studlare 
la soggettivita di coloro, donne e 
uomini, che erano Incappati nel-
la rate repressive del fascismo. E 
anche qua e la attratto, cosa rara 
fra gli storici, dalla soggettivita dei 
pollziotti, attraverso la quale fil-
trano le Informazioni suite vittime 
chp si rlcavano dalle relazloni, 
da! verball e dagli altri,docurnentl 
d,'ufficlo da easTcofppilakMce. 
fymm la scelta d&tfjolft.ae! ll
bro: esso sta a indicate I'astrattez-
za dlsumanlzzanle del gergo bu-
Tocratlco e Insieme, e piu sottil-
meate, la difflcolta, da parte dei 
pollziotti, pur professionalmente 
capaci, a ben comprendere scel-
te, compoitamenti e mondi mo-
rail estranel alia loro cultura di 
fondo, 

II llbro si compone di due parti. 
La prima, La storia, consta dl una 
ricostruzione del rapporto fasci-
smo/antlfasclsmo secondo llnee 
Interpretative che aprono la stra-
da alia seconda parte, Le storie, 
dove sono raccolte -storie di vita* 
dl sel antifascists 1 risultati del-
I'ampla rlcerca sono collocati en-
tro alcunl del filoni piu vivi della 
storiografia sul fascismo e I'anti-
lasclsmo. 

II prlmo grande problema sto-
riografico con il quale De Luna si 
mlsura e quello del consenso al 
fascismo. Fu un etrore della sto
riografia dl sinistra (compreso II 
soltoscrltto) guardare con diffi-
denza questa categoria Interpre
tative quando Renzo De Felice la 
propose nel tltolo stesso di uno 
del voluml della sua blografia di 
Mussolini. Rlmanendo sul terreno 
dl una storiografia prevalente-
mente polltlca eraperaltro diffici
le contrastare quella tesi, negare 
cic* che I'antifasclsmo militante 
fosse stato un fenomeno di esi-
gue mlnoranze. Non era infatti 
posslblle documentare vasti 
complotti, tentatlvi insurrezionali, 
prese dl posizione palesemente 
ostili a un regime nel quale era 
prolbita qualsiasi manlfestazione 
di dlssenso, al punto da togliere 
ognl possibility di esatta misura 
dello stesso consenso. Al di la 
della differenza di prima appros-
slmazione fra consenso sponta-
neo e consenso coatto, il discor-
so storlografico si e percid venuto 
proflcuamente spostando sul ter
reno della societa, della cultura 
dl vertice, della cultura diffusa, 
del comportamanti individual! e 
collettlvi non necesserlamente 
politic! o non aneora politic}. 

fi su questo terreno che De Lu
na porta un contribute di indub-
bio rlllevo. L'attenzlone specifica 
da lui rivolta alle donne e piena-
mente congrua a questa Imposta-
zlonei le donne sono infatti viste 
come un canale privilegiato per 
una rlcerca al cul centra si collo-
ca la categoria di «antlfasclsmo 
eslstenziale», Questa era stata 
praposta per la prima volta da 
Ouldo Quazza nel volume r?esi-
stmzae storia d'ltalia (1976) edi 
recente e stata largamente utlliz-
zata dallo stesso De Luna, assie-

TetMre annonarte par II pane. 

La diversita segneta 
me a Marco Revelli, nel libra Fa
scismo/Antifascismo (1995), do
ve il dovuto spazio era stato dato 
anche alia controfigura del fasci-
sta esistenzlale. De Luna si e ora 
cimentato nella difficile impress 
di costruire una sorta di sfaccetta-
ta antropologia dell'antifascista 
durante il ventennio, guerra mon-
diale esclusa. Egli ne cerca i segni 
nei comportamenti, nelle insoffe-
renze, nei dati sociologies e cultu-
rall, nelle trame dei rapporti per
sonal! e farniliari {Un familismo 
antifascista e il titolo di un para-
grafo del libra), nelle speranze e 
negli sconforti che nascono nella 
vita privata e sconfinano nella va-
sta zona che si estende fra il pri
vate) e il pubblico, Corollario di 

comprese, sulla vicenda di chi 
piCl che da una linea politica era 
stato attratto dalla intransigenza 
morale e dalla radicalita politica 
(ma De Luna poi non nasconde i 
drammi che le svolte provocaro-
no nei quadri che della linea si 
erano fatti interpreti). 

Questa ricerca lascia compren
dere che non tutti gli antifascist! 
esistenziali diventarono anche 
antifascist! politici militant!. E qui 
implicito 1'invito a una ricerca an
eora pifl difficile, vasta e com-
plessa, per la quale le fonti di po-
lizia non possono, per loro natu-
ra, essere sufficienti. Si trattereb-
be cioe di spostare lindagine sul-
1'insieme dell'ltalia che non si ri-
conobbe nel fascismo, l'«altra 

La ricerca di Giovanni De Luna 
lascia comprendere come non tutti 
gli antifascisti esistenziali diventarono 
anche antifascisti politici militanti 
e apre uno squarcio sull'«altra Italia* 

questa impostazione e che si di-
ventava prima antifascisti e poi 
comunisti o giellisti (questi sono i 
due gruppi che, anche in questo 
tlpo di ricerca, emergono come 
quelli maggiormente presenti). 
L'incontro con una organizzazio-
ne politica antifascista non era 
che il punto di approdo di pro
cess! nutritl delle piu varie espe-
rienze di vita. Ulteriore corollario 
e un'affermazlone di notevole 
spregludicatezza nell'ambito di 
una storiografia antifascista che a 
plO rlprese De Luna chiama «mo-
numentale»: le svolte e le contro-
svolte che caratterlzzarono la vita 
del partito comunista incisero 
molto relatlvamente, anche per-
che malamente o per nulla note e 

Italian nella cui esistenza De Luna 
profondamente crede e della 
quale va alia ricerca con patriotti-
ca passione, nel presupposto che 
sia fallito 11 progetto fascista tota-
litano, ambiziosamente mirante 
a trasformare gli italiani ma nella 
realti volto soprattutto a rassicu-
rarli, 

Non 6 qui possibile dilungarsi a 
illustrare le molte esperlenze di 
vita ricostruite in questo volume. 
Conviene piuttosto soffermarsi 
aneora su alcune sue caratteristi-
che generali. Si ayverte in De Lu
na una personality formatasi nel 
clima de! Sessantotto, quando 
una nuova generazione voile op-
porre alia politica dei partiti che 
appariva sclerotizzata la riscoper-

ta delle radici etiche ed esisten
ziali dell'agire collettivo, prospet-
tando un nuovo tipo di rapporti 
fra pubblico e privato e ripudian-
do ogni forma di doppia morale, 
sia borghese che di partito. II mo
do attento con cui De Luna segue 
l'iniziazione all'antifascismo esi-
stenziale e la addolorata consta-
tazione del ripresentarsi di forme 
di doppiezza anche nell'antifa-
scismo sia esistenziale che politi
co, discendono da questa ottica. 
Utile sarebbe indagare quanta 
questo spirito sessantottesco, al 
di \i dei suoi intrinseci limiti e 
delle sue derive iperpoliticistlche, 
abbia giovato al rinnovamento 
degll stud! sull'antifascismo e sul 
fascismo stesso. Questo libra di 
De Luna si pud dire rappresenti, 
sul piano della storiografia, una 
sorta di rivincita del «movimentoi>, 
filtrata attraverso la storia delle 
donne, nei confronti della scon-
fitta patita sul piano effettuale ad 
opera dei partiti e delle istituzio-
ni. 

Prendiamo il caso di Tina Piz-
zardo, la «donna dalla voce rau-
ca» immortalata da Pavese. Ad 
essa, vera «eroe eponimo» dell'in-
tera opera - come dice I'autore -
e dedicata la prima delle storie. II 
modo in cui viene ricostruita la 
relazione sentimentale fra questa 
donna straordinaria e un uomo di 
fortissima tempra come Altiero 
Spinelli 6 quasi una metafora del 
rapporto fra la spontaneity e I'or-
ganizzazione, fra I'autenticitci 
delle emozioni e dei sentimenti 
da una parte e, dail'altra, la disci-
pllna e il pedagogismo Insieme 
partitico e maschile. Per dl piO 
nella relazione e presente in en-
trambi i protagonisti I'elemento 
del potere: Altiero e attratto dalla 
politica anche perche vede in es
sa una via di accesso all'esercizio 
del potere; Tina e pienamente 
consapevole che anche nel rap
porto amoroso contano i rapporti 

« * • « L 'irriducibilita delle posizioni 
Ma lo storico descrive il terreno comune 
in cui vivevano fascisti e antifascisti: 
costumi, consumi, mercato, cultura diffusa 
presenza capillare del cattolicesimo 

di forza. Esistenza e politica, che 
sembravano tanto distant!, qui, 
piO che awicinarsi, paiono ricon-
fondere alcuni loro fili ai liveili 
pid profondi. 

Anche per questa strada si arri-
va cost al nocciolo del problema 
che De Luna ha voluto affrontare 
nel suo libra. L'antifascismo esi
stenziale e categoria affascinan-
te, ricca di suggestion! e di poten-
zialita euristiche. Andare su quel 
terreno alia ricerca dei criteri di 
una irriducibile differenza tra fa
scismo e antifascismo 6 opera-
zione quanto mai opportuna in 
un momenta, come quello in cui 
viviamo, nel quale quella diffe
renza pare appannarsi sul piano 
politico. Questo libra rivela pero 
anche quanto l'operazione sia 
difficile e quanto i suoi esiti pos-
sano lasciare margini di ambigui-
ta. De Luna, con grande senso 
storico, non manca di porre in ri-
lievo il contesto comune in cui si 
muovevano fascisti e antifascisti. 
costumi, consumi, mercato, cul
tura diffusa, presenza capillare 
del cattolicesimo, «processi di 
lungo periodo che agivano in 
prafondita dentro le viscere piO 
riposte della societft italiana» (p. 
265). Ma proprio su questo terre
no dove si va alia ricerca delle ra
dici pifj profonde della differenza 
si corre il rischio di rintracciare 
inquietanti elementi di affinita. 

Alle storie parallele di vita di 
due giovani toscanc, che chiudo-
no il volume, De Luna scmbra at-
tribuire, in queslo quadro, un va-

lore quasi paradigmatico. Renata 
Grandi per le sue irrequietezze, 
insofferenze e turbamenti pare 
predestinata a integrare piena
mente il modello del passaggio 
dall'antifascismo esistenziale a 
quello politico. Maria Antonietta 
Falorni sembra caratterialmente 
meno ribelle: a lei, che 6 mossa 
da "desiderio di giustizia e di ven
detta", e proprio la inquieta arni
ca, quasi in una inversione di par
ti, a rivolgere I'invito, in nome del
la «saggezza», a stare insieme, 
machiavellicamente, «in su la voi-
pe e il lione». Una volta arrestate, 
Renata crolla e finira con il diven-
tare una fascist? militante; Maria 
Antonietta regge invece alia pro-
va, ailora e negli anni successivi. 
Due percorsi esistenziali, parallel! 
e intrecciatissimi sul piano della 
sensibilita e degli affetti, danno 
dunque luogo ad esiti politici op-
posti. II commenlo di De Luna, 
che in qualche modo partecipa 
all'inversione di parti, e che il "de
siderio di giustizia e di vendetta* 
di Maria Antonietta aveva retto 
piii della «saggezza» raccoman-
datale dalla scapigliata Renata. 

Mi sembra che De Luna abbia 
consapevolezza dei nodi proble
matic sopra accennati quando, 
neWEpilogo alia prima parte del 
libra, dice che il mutato contesto 
dell'ltalia repubbllcana, con la 
sua «trafelata corsa al benessere e 
al consumo», ha reso necessario 
•ridisegnare in prafondita anche i 
termini della contrapposlzione 
fascismo/antifascismo». 

VALENTINO B0MP1ANI 
CESAREZAVATTINI 
CINQUANTANNIERtl... 

B0MP1ANI 
P. 483, URE 78.000 

Ebrei 

Un popolo 
e le sue 
culture 

U
n libra di storia generate 
sugli ebrei, agile, che pos-
sa essere dato in mano a 
uno studente come prima 

lettura sull'argomento, non c'e. 0 
meglio, non e'era. Perche ora mi 
auguro assai vivamente che que
sto spazio possa essere occupato 
dall'edizione italiana dett'Atlante 
storico del popolo ebraico (Zani-
chelli, pp. XVI-296, lire 78.000). 11 
volume, pubblicato in originate 
da Hachette nel 1992, e diretto da 
Eli Barnavi e si awale della colla-
bprazione di decine di grandi 
specialist! Nel Comitato scientifi-
co intemazionale troviamo, fra gli 
altri, nomi come quelli di Isaiah 
Berlin, Saul Friedlander, Francois 
Furet, Carlo Ginzburg, Bernard 
Lewis, Pierre Vidal-Naquet, Yosef 
H. Yerushalmi. Non stupisce 
quindi che ne sia uscita un'opera 
che e insieme di ricerca, di con-
sultazione e d! alta divulgazione. 

Cominciamo col parlare della 
sua struttura. SI inizia con tre sag-
gi introduttivi, rispettivamente 
sulla concezione del tempo e del
lo spazio nel mondo ebraico e 
sulla storia demografica del po
polo ebraico. Poi, a partire dalla 
prima migrazione dei patriarch! 
dalla 'Mesopotamia, per arrivare 
all'accordo di Washington tra 
Israele e I'Olp e al trattato di pace 
tra Israele e Giordania, ogni mo
menta significative della storia 
del popolo ebraico 6 trattato in 
una doppia pagina (un modulo 
fisso), contenente un testo, una 
cronologia ragionata, una o piu 
bellissime carte, grafici e riprodu-
zioni di paesaggi, document) e 
opere d'arte. Questa trattazione 
verticale o dlacronica s'interrom-
pe di tanto in tanto per dar luogo 
a excursus per cosi dire orizzon-
tali, su singoli temi come le rego-
le alimentari, le festivity, l'arte del 
manoscritto ebraico, la stampa, 
le grandi migrazioni, i diversi mo
ment! dell'antisemitismo, l'yiddi-
sh, il mito dell'ebreo errante, ecc. 
Alia fine, un ricco glossario facili-
ta la comprensione di molti ter
mini della religione, della cultura 
e della storia ebraiche. 

Ma YAtlante contiene autenti-
che sorprese, e inviti a pensare, 
non solo, credo, per i non addetti 
ai lavori. Non intendo, per sopre-
se, solo lo scoprire - per fare un 
esempio - la storia di una comu-
nita ebraica in Cina gift a partire 
dal III secolo a,C. Cid che colpi-
sce, in questo originate luogo 
d'incontro fra storia e geografia, e 
un ben altro tipo di scoperte. Per 
esempio, 1'estensione sia crono-
logica sia nello spazio della storia 
di un popolo che vicende spesso 
dolorose hanno spinto in ogni 
epoca a muoversi in tutte le dire-
zioni: sicchfe la storia del popolo 
ebraico penetra in quella di innu-
merevoli Paesi, e la influenza, e 
ne 6 influenzata. E storia di tutti. 
Peculiare della storia degli ebrei e 
il suo essere insieme fortemente 
unitaria e fortemente differenzia-
ta. Uno degli insegnamenti di 
questo atlante si potrebbe riassu-
mere nella non esistenza di una 
cultura ebraica, bensi di tantecul-
ture ebraiche, la qual cosa di-
strugge alcuni degli stereotipi an
eora oggi piu diffusi. 

Nella parte sulla storia contem-
poranea, naturalmente, ampio 
spazio e dedicate al sionismo e a 
Israele. Ma, come spiega assai 
bene Barnavi nell'introduzione, 
gli auton hanno voluto evitare 
una visione teleologica, per cui 
Israele sarebbe apparsa come il 
compimento necessario di que
sta storia. Ai contrario, una gran
de attenzione e dedicata al mon
do deila diaspora e ai suoi pro
blemi, in coerenza con una visio
ne >pjuralista» della storia di un 
popolo la cui eccezionalita esce 
ampiamente e vistosamenle con-
fermata dalle carte e dai testl di 
questo libra. 

\ 


