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POLEMICHE. La tesi di un libro di Galli della Loggia^ rantifascismo come ostacolo alia nazione ; 
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• Diciamolo subilo E del ttilto condivisibile 
una delle tesi di fondo 'alia base dell ultimo, 
saggio di Ernesto Galli della Loggia su La morle 
delta patria (Laterza, pp 145, L 20 000) E 
doe. .poter dispone di una vera idea di nazio
ne, dl un pnncipio di identita nazionale social-
mente condiviso rappresenta un grande vantag-
gio» Specie in un sistema plunpartitico, natural-
menle onentato al conditio Perchd? Perche tale 
idea, come sostiene Galli, 6 una «nserva». Una 
nsorsa fondamentale.daspendere Ossia, un'a-
rea sottratta alia negoziazlorfe.c&porat'iia degli 
interessj, non fondata sul «do Ut des», capace di 
garantire lacoesionedi un paese rtei moment! 
cntaci della sua storia In piu, si putrebbe ag-
giungere, propno il propeliente in-
carnato dall'udea dl nazKinei non 
e estraneo all'efficienza del mec-
canismi amministrativi Lacutbuo-
na flsiologia neccssita di una speci-
fica lealta' civica, mente affalto 
estranea al modo in cui cittadini vi-
vono il loro legame con la nazio-
ne-stato, con il tcrntono, con la 
mvmona del passato comune In 
tal senso dunque, questo liqio di 
Galli della Loggia costituisce un salutar&nchia-
mo. Alia necessita di vakwizzare al masslmo gli 
elementi di cultura e di «identita» (.he soneggo-
no la politica moderna, la modernita tout court 
Contro il cosmopolitismo di maniera, e va da 
se, contro un mca.anicismo economicista d ie 
celebra la morte delle patne all'ombra di facili 
vulgatc sulla Mransnazionalizzazione dell'eco-
nomia». 

E una diagnosi quella dell'autore che oltreltu-
10 da buona prova di se propno in Italia, dove 
(certo anche sotto la pressione di fatton esoge-
ni) I'«iden(it4 precanan dqgli italiani e insieme 
elemento di friabilita istituziohale e banco di 
prova per il passaggio ad una'nudva forma del
la Repupblica. Ci6 detto perS molto discutibile 
e il vero e piu autentico movente che anima la 
costruzione di questo Saggio Movente che in 
realta e una tesi slonogralica seccamente di 
parte, e gia «collaudata» nel dibattito di questi 
annl. la tesi della responsabilita deH'anlifasci-
smo nell'aver deterrninato >l collasso dell idea 
di patna Detlo diversamente, per della Loggia, 
sono state la <debolezza» e la posterlore mitiz-
zazlone nazionale della Resistenza ad avercau-
sato la sindrome «post» e >a-nazionale» che af-
fligge gli ltaliani„Sindrome ultenonnente acutiz-
zata dalla tnodernizzazione «amencaoa>, c dai 
piu vasli processi di colomzzazione culturale 
sublti dal nostra paese 

Alle spalle di tutto questo e'e intanto una 
convinzlone dl fondo in della Loggia, da lui in 
qualche modo attinta dalla storiografla di de Fe-

Un reduce della I guerra mondlale sflla con II trlcolore nell'aprlle 1945. Tratta da •Storia Illustrate-

Repubblica senza patria? 
Sta per uscire ne i Sagittari Laterza un saggio di Galii 
Delia Loggia, «La morte della patria». Vi e espressa la 
convinzione che «la Resistenza non e riuscita a fondare 
un'identita nazionale dell'ltalia democratica». La crisi 
dell'idea di patria, sostiene I'autoie, e la pki pesante 
eredita della guerra perduta. Ma dawero dopo quella 
guerra perduta dal fascismo non e'e stato riscatto? E la 
Resistenza va letta solo nel segno della guerra civile7 
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lice C'e I idia che il crollo del fascismo e la 
guerta perduta, abbiano trascinulo con sc, me 
luttabilmente, I'otgoglio dell appartenenza na
zionale E che, conseguenteniente l'8 settem-
bre abbia rappresenlato un «trauma», incurato e 
tncuiabile nel vissuto piu piofondo della nostra 
gente Al punto che I'irrompere della Resisten
za, iionche non risolvere quel trauma lo avreb-
be in cerlo senso aggravate Come' «Partitizzan-
do», dice lo studioso, la lotta pel il riscatto na
zionale E nel solco di una «gucna civile" seni 
pre nniussa La quale, oltrctutto dice della Log
gia in un impetp di estremi«mo inopinato, non 
fu mat nummeno «una vera guena civile-, sena-
mente catartica e <fondativa» Ora della Loggia 
sostiene. a pill riprese che non e sua inteiuione 
fare una stona «con i se», se non nel senso limi-

tato di censire i fattori 
oscurati dalla «retori-
ca del vincitore». E 
nondimeno colpisce 
subito, all'inizio della 
sua ricostruzione, uno 
strano ragionamento 
la guerra, si legge, I a-
vremmo persa anche 
per «mcapacita milita
r y Non solo per col-
pa del fasLismo, che 
pure in quella avven-
rura esiziale ci aveva 

' precipitatb 

Viene allora da chiedersi forse della Loggia 
pensa che qualche chance di vincerla ci fosse' 
Che magan I'argomento usato dal Duce e dai 
fascisti, relativo ai «tradimenti e all insipienza 
del military, avesse qualche fondamemo' Sa-
rabbe ben strano, visto che quella guerra, con 
quci comandanti e quelle nsorse a disposizio-
ne, il fascismo I'aveva pur programmala e ipo-
tizzata1 Altro che -aspetti non fascisti della scon-
fitta bellica<> Quella sconfitta, che fu certo di 
tutti, come ricordo Benedetto Croce, recava pe-
ro impiesso un marchio di responsabilita politi
ca indelebile quello fascista Ed era percio leci-
to e doveroso ridurre la portata del dramma, 
pagando un tnbuto Quanto all 8 settembre, chi 

mai lo ha inflitto agli italiani? Forse il Cln e la Re
sistenza, oppure un pezzo del ceto dirigente, 
monarchia in testa, che pure il fascismo utilizzo, 
essendone a suavolta utilizzato? Certo il riscatto 
civile del 43-45 si inserisee in un <paradosso»-
una nazione vinta che, sia pur trascmata da una 
minoranza, tenta in condiziom disperate di rile-
gittimarsi tra i vincitori. E purtuttavia quella era 
Tunica strada possibile per far ricominciare la 
stona d'ltalia. Da li di fatto ricomincia la nostra 
stona, pur senza voler nascondeie i limiti e le 
contraddizioni di quel nuovo imzio Che, nono-
stante tutto, cifu. , . 

Ci fu, con il mettere capo ad un complesso di 
istituziom cite, nonostante il misconoscimento 
di della Loggia, racchiude, ancora oggi una 
•koine., un paradigma civile di apporti diversi: 
I antifascismo. II quale da un lato e «memoria», 
alone di ricordi sullo sfondo, Dall'altro, <istituti>. 
Che nel loro insieme coincidono con lo «Stato 
sociale di dirittoi, ove la -cittadinanza civile e 
socialen e inseparabile dalle regole di una de-
mocrazia parlamentare. E allora, semmai, il di-
scorso sulla nazione incompiuta dovrebbe ri-
partire dalla domanda: perche i partiti italiani 
non hanno generato vere elites nazionali? Non 
sara forse perche hanno occupato lo stato, di-
venendo essi stessi Stato, invece di innestare 
quest'ultimo sulla cittadinanza? 

Baglioni & Calabrese 

MARINA Monpunao 
• iMLANO. Sta scherzando o dice sul serio il professor 
Omar Calabrese, illustre semiolpgo, mentre spiega ad un'e-
stasiata platea di studenfi deilo lulm (I'istituto uhiversitario 
di lingue mdderne di Milano), che Claudio Bagl|oni ha mol-
to in comune con i futurist! mssi degli anni '10 (Majakovskii, 
ecompagni), essendol'uno e gli altri capaci di renders le 
cose difficili familiari alle masse? E celia quandb scomoda, 

, per Baglioni «aulore di una musica particolarmente cplta», 
Giuseppe Berto e Baudelaire? Burlao no, centinaiadi persp-
ne stipate nell'Aula Magna, seguono spasmodicamente la 
prima fase, quella piu «accademica», della speciale lezibne 
su uPoesia per la musica» che vede all'opera il duetto Cala-
brese-Baglioni. Una scelta naturale, quella caduta sul lacri-
rnifero Baglioni se evero - come dice Calabrese - che gli au-
teritici poeti nprt fannq ridere ma piangere. £ cost tristelil 
buon Claudio, che una studentessa gli chiedera la ragiorie 
che I'ha spihto a eantare in «Fammi andar v,ia» il tema del-
reutanasia, per poi scoprire che la: canzone verte su up 
dramma sent|menta|e, e non suuncaso clinico t^rrrtihale. t 

', A Baglioni comunque il compito ,di,reggere;la pdtta, di 
fronte alle iperbblid^l;semiplpgo. 11 cantante.'reduce; <idll*-si-

' mbroso.asSalto dei fansdurante^il concerto diAssagp.hada-
, vaiitra se un ponderoso tomo: una tesi di laurea sul suo'fiS1 

ntiltirho disco; pper%di studehti ca(anesi. Confessa di non 
;scVivere i testi in fomi&iM'Sim, eldi:avere<scarsayirjnesti-
chezzacon leparpiei: t'itaiiahoe'unalingua che prOfessid-
nalnientedetesta: miliardidiSillabe, pochetronche, un in
sieme ini possibile da eantare, E il contenuto? In barba S Ca
labrese mondeve essere troppp buttato avanti.„il gidrnb mi-
gliore sara quello in cui riusciiifi a non scrivere un iestd.su 
una cosa che suorian. Ma a Baglioni preme soprattutto qhe si 
ridia una dignita alia musica leggera. Guai a cfiiamarle can-
zonette: «L'ultimo che ha usato questo epiteto dispregiativo 
e stato Baudc.poi gli si sono grippate le corde vocali. E st 
che lui e unochesulle canzoneltedcampa pure,..». 

La platea si bea. Praticamente nessuno prende appunti, 
in compenso tutti ridono al benche minimo accenno di bat-
tuta. Nei momenti cruciali vola anche qualche urletto. E, fi-
nalmente, arriva il momenta del microfono che passa tra le 
file di sedie. L'attrezzo gira, mentre un sacco di gente si 
sbraccia. E a questo punto si salta allegramente dall'accade-
mia a Novella 2000. Che ne pensa di Al Bano, che canta 
sempre le stesse canzoni? Baglioni diplomatico: «Non possp 
dare giudizi. Ci sono cose di AlBano che mi piacciono moi-
to, altre meno». Farebbe come Don Backy, che ha girato nu-
do attomo al Colosseo per tarsi pubblicita? Scherzoso-imba-
razzato: «Conosco Don Backy,,.mi sembra inverosimile. Co
munque posso dire di aver una volta girato nudo, ma non si 
e voltato nessuho». Voci di studentesse: «Fallo adesso, vedrai 
che ci giriamo'i. Sotto lo sguardo divertito del professor Cala
brese si vira di nuovo sull'accademico. Quanto giocano le 
leggi di mercato, e quanto i ven sentimenli, neilo scrivere 
canzoni? Baglioni onesto: «Ho sempre avuto il dubbio sui 
buoni sentimenli., Infatti verso la fine del mio ultimo disco, lo 
dico, parandomi cos! ii cosiddetto. ,ma,in generate mi sento 
di poter nspondere di non conoscerc bene il mercato Negli 
ultimi 3-4 dischi posso dire di aver scritto brutte canzoni, ma 
non canzoni strizzaocchio>. Ti piace quando ai tuoi concerti 
la gente grida istericamente' Non preferiresti che apprczzas-
se con calma il tuo lavoro? «Se ii rapporto fosse meno ooh 
sarebbe certo piu carino. lo sono il primo a dispiacermi 
quando vedo certe scene, la gente che finisce con I'essere 
malmenata. A Caserta sono successe cose inverosimili, inva-
sioni di campo...forse lo spettacolo e energetico, provoca 
scanche di adrenalina. .n, Ma il tempo e scaduto e la Iczione 
finisce. Gli studenti gridano «Dai, canlaci qualcosa» e vorreb-
bero 1'aulografo. Assaltano il palco, ricacciati da un inser-
viente che loro chiamano affettuosamente «Pacciani». Ba
glioni riesce ad uscire dall aula magna, solo dopo aver giura-
to che finnera con dedica, nei prossimi giorni, un pacco alto 
cosidifogli... 

^ • • 

^ • r " 

^ S 

€^!erodiventaregaIo, 

Soffni4 

CultBook: il libro 
che si indossa, 

si gioca, si scrive, 
si incolla, si legge 
e che soprattutto 

si regala. Nelle 
migliori librerie 

e nei mediastore 
della tuacitta. 
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