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SUL .CALENDARIO DEL POPOLO» 

I rischi di Cuba especial 
SI pud (are In mow modi una 
rivfsta, ma so non c'o un dlrattore 
che abWa dalle Idee dhwnta un 
lavoro dl routine, un assemblagglo 
dl segment! dl eultura. Un buon 
esamplo del conlrarlo dl queato ata 
uacendo dalle manl dl Franco Delia 
Peruta, II nuovo dlrettora dl una 

vecchla glorlosa testata, quella del 
•Calendario del Popolo>. Che 
adesso appare con un nuntero (II 
596) dedlcato Intieramente a una 
•Cuba special' vista con acume e 
competenza da Aldo Garzla. 
•Special* e II periodo di storla 
contemporanea che questo 

attento glornallsta mette a fuoco: 
ed e stato Fidel Castro a chlamara 
cosi, nel '91. la fase dl transhlone 
che aveva Inlzlo col vara dl mlsure 
. fappabuchl", per fare fronte al 
crollo delle trentennall sowenzlonl 
sovletlche. Scrlvendo II saggio che 
e la colonna portante dl questo 
numero monograrlco, Garzla 
annotava, all Inlzlo del '96, una 
serle dl slntoml per la prima volta 
leggermente positM sla sul piano 
politico, nel rapporti con gli Statl 
Unltl, sla sul piano economlco, con 
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una sempre piu slgnlficativa 
apertura alle "Joint-ventures.. 
Purtroppo gla adesso, all'imcita 
delta rMsta, si reglstrano nuovi 
slntoml negatM: anesti di 
dissident), elezloni negll Statl Unlti 
tutte centrate sulla rlpresa dl 
un'aperta aggrassMta per far 
cadare Castro, e conseguente 
frenata negll Investimentl. E 
ancora una volta Castro sembra 
commisurare i propri passl alia 
congluntura, tenendo d'occhlo 
prima di tutto come untta dl misura 

essenziale la magglore o minora 
•entrata- dl potere personale. Se la 
prospetttva comporta una perdlta, 
sla purecongiunturale, del suo 
potere, magarl per svlluppare 
nuove risorse polltjche ed 
economlche quel passo non si far*. 
Accade cosi da trentaclnque annl 
edeper questo che spesso si 
reglstrano decision! che, come 
notaanche Garzla, arrivano In 
ritardo, provocate da impulsi 
apparentamente Imprevedibili, e 
che dunque hanno minora effetto 

positive Uno scrittore cubano 
famoso, Usandro Otero, sostiene 
che Cuba non dovrebbe Imltare il 
modello clnese dl apertura 
economlca e dl chiusura polltica. 
Otero pensa che sarebbe 
necessario rlconoscere II 
plurlpartttlsmo. Cuba Posslede 
I'energla cMIe e cultural* per 
aff rontare queato passo declslvo: 
tutta la sua storla, I proflli del suoi 
protagonist!, la versatility 
culturaladlcul Aldo Garzla offre un 

frastagliato e utillsslmo panorama, 
Indlcano che la atrada a questa: 
democrazla e ancora democrazia, 
per impedire II rttomo a un 
capftallsmo servagglo. 
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FIESOLE STORIA. Ricordando Gallerano, il dibattito sulla stato della storiografia 

Net filornl scorsl a Fiesole si e 
dlscusso, In un convegno 
organizzato dall'lstltuto 
Unrverattarlo Europeo e dalle rMsta 
•Passato e Presente-, un consgno 
storlograflco dedlcato al tema -Le 
mponublHt* dello storico 
contemporaneo oggK tema assai 
caro a Nicola Gallerano, lo storico 
scompano un mesa fa, il 16 marzo, 
collaboratore dell'.Unlta-, alia cul 
rlcerca si sono spesso rlchlamatl I 
relator! dl Fiesole e su cul tomano 
In questa pagma Adellna Da 
Clementl, Lulgl Ganaplnl a Enzo 
ColloW.NIcola Gallerano, docente 
dl Storla contemporanea 
all'Unlveratta dl Siena e studioso 
del Novecento, nato a Roma nel 
1940, si era laureate nel 1966, con 
una teal che I'anno successrvo 
vlnse II premlo Marzotto. Dal 1968 
al 1975 aveva lavorato negll 
ArchM dl Stato, prima all'ArchMo 
dl Stato dl Mllano pol prasso 
I'ArchMo centnria dello Stato In 
Roma. Prima di glungere a Stena 
aveva Insegnato In diverse 
unlveralta: a Sastari era stato 
docente dl Storia del partJtl a 
movlmentl polltlcl e pol dl Storla 
dell'ltalle contemporanea; a 
Trieste dl Teorla a storla della 
storiografia noll'eta 
contemporanea. Tra le sue opera 
plii recentl si segnalano: 
•Introdudone a Tempo libera e 
societa dl massa nell'ltalla del 
'900», F. Angell, 1996; •Storia e 
uso pubblleo della storia- e 
Introduzlone a >L'uso pubbllco 
della storla-, F. Angell, 1995; 
•Introduzlone alia storia 
contemporanea* (con M. Florae), 
Bruno Mondadorl, 1995; 
•Antlfasclsmo, reslstenza, Identtta 
nazionale* In •Passato e Presente. 
36/1995; •L'uaege public de 
I'hlstoira. In •Dk>gones'lS7/1995. 

Nel mondo: 
irapporti 
che contano 

31 marzo 1946: II treno con I raduci dalla prigloma In Russia 

Storici e solitari 
N

icola Gallerano era ap-
partenuto alia prima ge-
nerazione del dopoguer-
ra cresciuta nella torpida 

atmosfera degli anni Cinquanta. 
Nei suoi ricordi d'infanzia non 
c'erano ne le adunale dei balilla 
ne le atmosfere febbrili, le (rage-
die e le speranze, della «citta 
aperta». C'erano invece le con-

cioni radiofoniche quarantotte-
sche di padre Lombard! - il «mi-
crofono di Dio» -, le processioni domenicali 
imbandite dalla parrocchia del quartlere e, 
da studente, i pestaggi fascist! all'universita. 
Cera I'ltalia della restaurazione democrati-
ca. II suo approdo alia storiografia aveva 
guadagnato spessore da una breve ma in
tense militanza nel Pci Aveva esordito poco 
piu che venticinquenne su La riuista storica 
del socialism!), allora impegnata in un nuo
vo progetto, awiato da Luigi Cortesi, di rilet-
tura critica della tradizione storico-hlosofica 
marxista. Sul n. 28 era apparso un suo am-
pio e impegnativo saggio dal titolo: «La lotta 
politica nell'Italia del sud dall'armistizio al 
congresso di Bari», prima esplorazione di un 
periodo su cui non avrebbe mai smesso di 
interrogarsi e di cui resta lo specialista piu 
autorevole 

II fascismo, I'antifascismo, la Resistenza I 

«•' * Fascismo Antifascismo Resistenza 
La testimonianza dei protagonisti 
e la moltiplicazione delle vie di ricerca 
II rapporto con la sinistra e il Pci 
e la revisione di alcuni «nodi» consolidati 
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aveva conosciuti attraverso le testimonianze 
dei piO anziani, i iibn di cui era lettore vora-
ce e i document! d'archivio, pane quotidia-
no del suo lavoro di storico Ancora negll 
anni Sessanta, per forza di cose, la storiogra
fia antifascista era monopohzzata da chi, vi-
ceversa, quegli eventi aveva vissuto in prima 
persona. Senza nulla togliere a questi meriti, 
che Nicola era il primo a riconoscere, cia-
scuno raccontava, in fondo, se stesso, e que
sto lo portava ad essere, spesso e volentien, 
pifl indulgente del dovuto, a sfumare, a pati-
nare, a eroicizzare quel passato. Oltre ogni 
remora nelle file comuniste, dove lo spazio 
del se era annichilito dall'identificazione in 
un partito piu oggetto di devozione che sog-
getto politico esposto alle derive della socie
ta e della storia Nel vecchio Pci, il mestiere 
di storico era soverchiato dall'incombere 

del presente e dalle superior! ra-
gioni della politica. Di questo 
ambiente chiuso, geloso della 
propna identita, Gallerano fu 
I'occhio penetrante e indiscrete 
awerso ai camuffamenti e al si-
lenzi, pronto a ragionare e a ri-
mettere in discussione qualsiasi 
mito. 

Gallerano aveva investito nel 
lavoro di ricerca un'ansia di au-
tenticita e un rigore esemplari, 

ma non era affatto alieno, anzi, da motiva-
zioni e passioni ideali, ne le nascondeva, 
ma le sorvegliava Si awenturava con gusto 
in ipotesi e interpretazioni, ma non consen-
tiva che entrassero in rotta di collisione con 
I'esercizio della logica e le evidenze adom-
brate dai documenti. 

Con una delle sue ultime fatiche, quel «Sul 
Pci. Un'interpretazione storica»,scritto a 
quatU'o mani con Marcello Flores, aveva rea-
lizzato un piccolo capolavoro di •understa
tement". Tra le pieghe di quella prosa ele
gante, debitrice di assidue frequentazioni 
letterarie, si era consumata, tra l'altro, 
un'autentica rottura epistemologica la ridu-
zione a poche righe dei trent'anni, o quasi, 
di clandestinita comunista, su cui sono corsi 
i proverbial! fiumi d'inchiostro. Quell'omag-

gio al simulacra della continuity che aveva 
ingrandito, a mo' di lente deformante, un 
piccolo, se pur doloroso, cabotaggio era sta
to di colpo archiviato. Con una sola frase 
senza ornbra di tracotanza: «Va riconosciuto 
che la storia del Pcd'l e, in questi anni, una 
storia minoren (p. 43). II fastidio per I'enfasi, 
una caratteristica inconfondibile di Nicola, 
gli imponeva, anche nella critica storica, di 
restituire le cose alia loro misura piu realisti-
ca. 

Tuttavia, interessi e sensibilita tanto ricchi 
si riversavano solo in parte sulla pagina scrit-
ta. Si potrebbe dire che gli stesse stretta. 
L'impegno quotidiano di professore, le atti-
vita di organizzatore culturale, di divulgatore 
accattivante e mai corrivo assorbivano mol-
ta parte del suo tempo, un tempo in cui e'e-
ra sempre posto per gli affetti, le amicizie, le 
curiosita e, perche no?, lo sport. La sua e sta-
ta una generazione di intellettuali, almeno 
in parte e per scelta, senza maestri e senza 
partito Neppure Nicola ne ha avuli Ehapa-
gato per intero il prezzo di una fedelta dovu-
ta soltanto a se stesso. Con un'esperienza 
per certi versi solitaria e attraversata da mol-
te inquietudini - quel volume sul Regno del 
Sud lante volte annunciato, ma mai portato 
a termine -, che gli ha reso in vita meno di 
quanta intelligenza e quante energie abbia 
profuso. 

Tra le infinite memorie della societa 
ra nello stile dei giovani venuti <..Ia po-

E litica nella prima meta degli anni Ses-
sanla istituire una continuity tra impe-
gno politico e ricerca C'erano compo

nent! di vario genere in questo agire: datl'e-
sempio della comunista «battaglia delle idee», 
all'eredita ancora viva e pur conteslata della 
scuola storicista, all esigenza autentica e nati-
va di una pulizia ideale che non separasse I'o-
perare politico dalla eultura. Ma e'era soprat-
tutto il desiderio di indagare a fondo I grandi 
nodi dell'eredita di una storia che in poco piD 
di due decenni aveva condotto I'ltalia dalla 
dlttatura alia democrazla parlamentare, da 
una sociela tradizionale a una sociela profon-
damente segnata dal «modeino». 

Gli studi della fase iniziale dell'attivita sto-
nograflca di Gallerano si concentrarono, ap-
punto per questi motivi, attorno al lema della 
questione mendionale tra fascismo e dopo-
guerra In un primo momento sotto il profilo 
della storia politica: la dove agiva il fasclno 
della torinentata vicenda del Regno del Sud 
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(da lui ripresa in una nflessione sloriografica 
recentissimaj. che vedeva in campo schiera-
menti pregni di speranze e progetti ancora at-
tuali negli anni in cui la «nuova questione me-
ridionale» pareva il banco di prova delle ca-
pacita di crescita sociale e politica dell'ltalia. 
E in seguito, quando gia la vicenda politica 
degli anni Sessanta aveva segnalato la com-
plessita degli ostacoli sulla via delie riforme e 
del rmnovamento, aveva indirizzato la ricerca 
sul piano degli schieramenti delle classi e dei 
gruppi soclali. fino a delineare - fu certamen-
te la prima mdicazione di un npensamento 
storico in quella direzione - un'analisi della 
disgregazione del blocco di potere meridio
n a l nella crisi del fascismo, su cui si innesto 
in seguito un inlero filone di studi 

Ma e'era anche in Gallerano una sorta di 
insoddisfazione per le tematiche che andava 
affrontando. il segno di una tensione pit) pro-
fonda, che si espnmeva in parte anche in una 

acribia raffinata; che soprattutto lo guidava ad 
ampliare le indagini verso orizzonti piu com-
plessi, tra i quali spiccano le indagini sul con-
testo intemazionale della polltica italiana del 
dopoguerra, tramite probabilmente e stimolo 
decisivo all'apertura verso prospettive di cul
ture storica piD variegata. Quando delineo un 
panorama della storiografia italiana contem-
poraneistica - su Movimento operaio e soaa-
lisla del 1987 - Nicola Gallerano parlo di stu-
diosi che s'erano addoimentati storici politici 
e s'erano risvegliati storici sociali La descri-
zione non s'attaglia a lui. Anche solo a nper-
correrlo nella memona il suo peicorso passa 
attraverso studi che testimoniano una consa-
pevolezza della politicita del sociale e del va-
lore politico profondo della eultura bastereb-
be ricordare un suo saggio (ancora su Movi
mento operaio e soaalista nel 1987), dedica
te alia eultura dell'immagine nel movimento 
operaio, in cui la molteplicita delle coordina
te entro cui si muove I'analisi evila ogni sten-

lizzazione del tema, lo ncollega all'intera tra
dizione storiografica del movimento operaio 
italiano 

La tensione costante tra l'impegno civile e 
la ricerca storica ha impedito che lo studioso 
smamsse, nel cosiddetto tramonto delle ideo
logic la sua sensibilita etica. Anche il tema 
della ricerca sugli "Italiani nella seconda 
guerra mondiale», che avrebbe dovuto costi-
tuire la sua prossima opera storica d'ampio 
respiro, si intonava agli interrogativi nascenti 
dal motivo di fondo della sua presenza nella 
storiografia italiana La questione dominante 
nmase per lui quella relativa all'«uso pubblico 
della storia* (dizione mutuata da Habermas 
che la us6 nella polemica contro il revisioni-
smo tedesco) non fu solo riflessione sull'im-
pegno della disciphna nel contesto del dibat
tito etico e politico, ma anche modo di fare 
storia, di conoscere i! passato e di approfon-
dirlo, per trasmetterlo e per farlo rivivere nelle 
sue componenti pit) profonde 
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•ENZOCOLLOTTI 

S
ono noti git studi di Nicola Gallerano sul Mezzo-
giomo d'ltalia nella fase di passaggio dalla crisi 
della societa italiana, che si fondeva sotto la scon-
fitta militare con la crisi del regime fascista, alia ri

presa della lotta polltica dopo II fascismo attraverso la ce-
sura profonda dell'armistizio del 1943. Prima ancora di af-
fermarsi come studioso di solida formazione archivistica 
e di grande rigore documentario Gallerano aveva collabo
rate alia ricerca dei materiali per il libro di Ruggero Zan-
grandi sull'8 settembre del 1943, che usci appunto a un 
ventennio dalla data dell'armistizio, un'esperienza che la-
sciava traspanre I'interesse per il problema delle fonti, 
che sarebbe nmasto insieme a quello per la problematica 
storiografica tra i caratteri distintivi e permanent! del suo 
modo di essere e di operare nell'ambito della nostra con-
temporaneistica. 

Nei ricordi che amici e compagni di lavoro hanno 
pubblicato in occasione della sua scomparsa e emerso il 
rimpianto per uno studioso che non ci ha lasciato un libro 
scritto interamente da lui, ma una molteplicita di interven-
ti spesso di non facile reperibilita. Vorrei in parte correg-
gere questa impressione nel senso che riandando con la 
memoria alie tappe del lavoro di Gallerano, che ho avuto 
modo di seguire con attenzione e in particolare nel perio
do in cui Nicola lavorava con il gruppo di ricerca, il primo 
se nor erro, che fu costituito alt'inizio degli anni Settanta 
presso I'Istituto nazionale per la storia del movimento di 
liberazione in Italia, che produsse l'importante volume 
Operai e contadini nella crisi italiana del 1943-1944, uscito 
nel 1974, mi pare di poter dire che il complesso dei suoi 
saggi sulla transizione dalla crisi del regime fascista all'av-
vio della ricostruzione democratica nel dopoguerra rac-
chiude gia per omogeneita e vastita di ricerca quel poten-
ziale volume, che sara probabilmente compito dei suoi 
amici consegnare ora alle cure di un editore. 

Gonoscitore eccellente della documentazione anglo-
americana sui problemi dell'ltalia tra la crisi del 1943 e I'i-
nizio degi anni 50, con particolare rifenmento agli archivi 
americani, Gallerano fu tra i primi a dare di questi mate
riali una lettura da un'angolatura che non fosse in senso 
stretto riferibile unicamente alia storia delle relazioni in-
ternazionali. I problemi al centra della sua attenzione era-
no e nmanevano quelli della trasformazione istituzionale, 
politica e sociale della societa: da qui nasceva I'interesse 
a studiare I'origine, la natura e i limili delle influenze del 
conteslo intemazionale sulle prospettive di fuonuscita 
dell'ltalia dalla guerra e dal fascismo, senza perdere di vi
sta, come egli stesso scrisse sin dal suo primo importante 
saggio del 1966, «il saldo ancoraggio della situazione ita
liana alia dinamica dei rapporti interalleati». 

In questa direzione della sua ricerca Gallerano era 
certamente spmto non soltanto dalla constatazione della 
realta della continuity dello stato, ma anche dall'esigenza 
di chiarire le origini e le ragioni di quello che considerava 
1'eccesso di prudenza e di moderatismo della politica del
le sinistre e in particolare del Pci e di reagire alia formula 
genenca e consolatoria dei condizionamenti internazio-
nali che avevano pesato sulla situazione italiana. 

La risposta a questi quesiti implicava la riflessione, pri
ma ancora che sulla situazione italiana, sui presuppostl 
della coalizione antifascista a livello intemazionale. sotto 
lo stimolo fra l'altro della storiografia americana «revisio-
nista» (si pensi all'influenza dell'opera di G. Kolko) con
tro la critica demolitnce di Roosevelt e apologetica della 
linea Truman e dell'interpretazione «ortodossa» delle ori
gini della guerra fredda II saggio // conteslo intemaziona
le del 1975 (in un volumetto a piCi voci sugli orientamenti 
per lo studio del dopoguerra italiano edito sempre a cura 
dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di libe
razione) era il coronamento piu maturo di questa nfles
sione, ancora una volta finalizzata a verificare gli effetti 
sull'ltalia della nuova struttura dei rapporti internazionali 
- e principalmente del sempre piu evidente dualismo 
Usa-Urss - sviluppalasi tra guerra e dopoguerra 

In questo contesto i suggenmenti interpretation di Gal
lerano non erano rivolti soltanto a fissare la gradualita 
delle tappe del predominio amencano e dell'integrazione 
dell'ltalia nel nuovo mercato intemazionale, ne a puntua-
lizzare le ragioni della scelta statunitense di pnvilegiare 
come interlocutore preferenziale la democrazia cristiana. 
L'interesse pnncipale rimaneva 1'interrogativo sulla rinun-
cia delle forze politiche italiane a sfruttare in pieno 11 pur 
limitato margine di autonomia che la congiuntura inter-
nazionale lasciava alle scelte interne italiane. E qui I'affer-
mazione della scarsa consapevolezza che le forze politi
che italiane ebbero delle caratteristiche dei rapporti tra le 
potenze e all'interno dei due blocchi di potenze coinvol-
gevano anche la strategia della sinistra e I'msufficienza di 
una posizione, appiattita sulle postzioni sovietiche, inca-
pace di guardare al di la delle prevision! catastrofistiche 
che erano state nel bagaglio culturale della Terza Intema
zionale e quindi fortemente inadeguata a valutare la mi
sura e le conseguenze del consolidamento del sistema 
capitalistico. 


