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m Durante gli anni dell'egemo-
nia democrisliana si e delineate ed 
e prevalsa nella sinistra e in una 
parte del Pci la tendenza ad una vi-
sione restrittlva della Resistenza. 
Anziche considerarla in tutia la sua 
amplezza e valorizzare gli apporti 
venuli dalle parti piu varie della co
scienza politica e civile del Paese e 
dal piu diversi strati della societa, la 
sinistra si e attribuito quasi il mono-
polio dell'antifascismo, privilegian-
do I motivi della rivoluzione sociale 
e del social ismo. Patnottismo, liber
ta, indlpendenza nazionale, fedel-
ta, onore ed altri valori ideali, che 
pure furono presenti nella Resisten
za, sono rimasti in secondo piano. 
Non e stata quindi incoraggiata la 
ricerca ne sulla partecipazlonc di 
singoli e di gruppi appartenenti alle 
sfere superiori della societa (bor-
ghesi, aristocratici, alti ufficiali del-
I'eserclto, prelati) nesuisentlmenti 
antifascist! di quella parte della po-
polazione che non ha preso le armi 
e non ha militate nelle formazioni 
partlgiane e nei movimenti politici 
clandestini. Sono rimasti fuori del 
quadro, per esempio, episodi co
me la Resistenza e i'eccidio di Cefa-
lonia e i molti casi in cui soldati, uf
ficiali e civili prlgionieri rifiutarono, 
a prezzo della vita, di aderire al fa-
sclsmo nei campi di concenlra-
mentotedeschi. 

La sinistra era la parte politica 
piu interessata a stabilire un lega-
me ideale e politico con la Resi
stenza, ma facendolo in questo 
modo presentava non il quadro di 
un eplsodio positivo e vittorioso, 
ma quello di una rivoluzione man-
cata, Per ragioni diverse e per inte-
ressi contestant) anche altri e op-
posti settori deli'opinione politica 
(specialmente sul versante della 
destra) hanno accettato questa im-
postazione. Si e venula alfermando 
cost I'idea che la Resistenza sia sta
ta un fenomeno relativamente limi-
tato e non un movimento legato al 
Iravaglio ed al rinnovamento etico 
e politico di un intero popolo, di 
una nazione; I'idea che, nelle pie-
ghe della grande guerra tra gli Al-
leati e la Germania nazista. sia cre-
sciuto un feroce ma limitato scon-
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tro tra fascisti e antifa
scist! (perlopiu.que-
sti ultimi, comunisti o 
di sinistra). Allargan-
do un po'il significato 
tradizionalo del termi-
ne, non senza ambi-
guita, si poteva appli-
care a questo scontra 
I'etichetta della 'guer
ra crvileu. 

Mancandodisoste-
gnoedirisonanza po
litica, gli studi piu ap-
profonditi orientati In 
altra direzione e le te
stimonialize piu alte e 
significative, come gli 
scritti e gli Interventi di 
Giorgio Bocca, non 
hanho potuto irhpedi-
re che questa idea del
la Resistenza si impo-
nesse .nella pubblici-
stica e nella cultute 
media; Eppure i fatti 
della sloria italiana 
degli anni, successivi 
alia guerra smentivano quella visio
ne ristretta e parziate e suggerivano 
invece I'idea che I'esperienza della 
guerra, dell'antifascismo, dell'oc-
cUpazione nazista e della Libera-
zione aveva prodotlo profondi 
cambiamenti nella coscienza del 
popolo italiano, che si inlrecciava-
no anche con una ripresa del senti-
mento di nazionalita e dei valori 
propri del Risorgimento. 

Quali sono questi fatti? Pur con 
tutte le contraddizioni e le degene-
razioni che si sono manifestate nei 
corso degli anni, il popolo italiano 
ha dimostrato di sapercostruire e di 

difendere nelle condizibni piO diffi-
cili la liberta e l'unila, ed ha usato 
prevalentemente in questo senso, 
al Nord e al Sud, gli slrumenti politi
ci di cui ha potuto djsporre dalla fi
ne della guerra in poi. Le spinte se-
paratistiche, emerse nella crisi del 
dopoguerra, sono state sconfitte 
non solo grazie alle decisioni politi-
che e istituzionali della classe diri-
gente ma anche perche hanno tro-
vato un argine nella volonta politi
ca delle popolazioni. Non e tanto 
facile trovare negli altri paesi euro-
pei, alcuni dei quali si portano die-
Iro da centinaia di anni problemi di 

difficili convivenze et-
niche, esempi di solu-
zioni rapide e definiti
ve come furono quelle 
dell'ltalia'ai'q'iieglian'' 
m Anche le ripercus-
sioni delta guerra fred-
da, con le discrimina-' 
zioni, persecuzioni po-
litiche e tentazioni in-
tegralistiche religiose 
da una parte ed il pro-
testatarismo, il ribelli-
smo e I'ideologismo fi-
lo-sovietico dall'altra, 
non hanno spaccato ia 
societa o diviso la na
zione. Si e perfinb su-
perato pacificamente, 
siapure con grahdi sa-
crifici e sofferenze, per 
I'iniziativa delle stesse 
popolazioni contadi-
ne, Penorme retaggio 
di cOndizioni arcaiche 
e disumane che pesa-
va suite campagne ita-
liane e specialmente 

nei Mezzogiomo. Trasferimenti di 
popolazione dal Sud al Nord han
no incrementato 1'economia, la 
cultura, i costumi e la civilta del 
paese nei suo insieme. Clericali-
smo e anticlericalismo, largamente 
radicati nella nostra mentalita an-
cora fino alia seconda guerra mon-
diale, sono scomparsi dalla scena. 
Tentativi di rivolta, come quella di 
Reggio Calabria, e di colpi di Stato 
sono caduti nei nulla. II terrorismo, 
malgrado le oscure complicity che 
ha avuto e le strumentalizzazioni di 
cui e stato oggetto, si e infrantocon-
tro la fermezza del popolo italiano. 

Anche i comportamenti elettorali 
dimostrano, in definitiva che i valori 
della liberta e della solidarieta sono 
stati fino ad oggi prevalent!. I! di-
scorso potrebbe continuare sul pia
no dei diritti civili, degli equilibri so
cial!, della cultura e dell'iniziativa 
politica. Tali comportamenti econ-
quiste - che si accompagnano cer-
tamente a gravi problemi, profonde 
contraddizioni e permanenti diffi
colta e che sono soggetti a stati e in-
voluzioni - non sarebbero stati pos-
sibili se i valori della Resistenza e 
del Risorgimento, non fossero pe-
netrati largamente nella coscienza 
civile del paese e non vi avessero 
un posto in qualche misura premi-

' nente. Siamo arrival! al puhto che 
anche la Chiesa, a lungo nemica 
acerrima dell'unita politica italiana, 
oggi ne assume pienamente e sen
za riserve la difesa e non si lascia 
per questo condizionare da minac-
ce«tempora!i». 

II primo discorso pronunciato da 
Luciano Violante in qualita di presi-
dente della Camera riecheggia, in 
un punto. interpretazioni troppo re-
strittive deil'influenza che il Risorgi
mento e la Resistenza hanno avuto 
sugli italiani. Violante ha detto che 
•Risorgimento e Resistenza hanno 
coinvolto solo una parte del paese 
e una parte delle forze politiche» e 
che «oggi del Risorgimento prevale 
un'immagine oleografica e denu-
data dei valori profondi che la ispi-
rarono». Si e anche domandato che 
cosa deve fare I'ltalia democratica 
«perche la lotta di liberazione dal 
nazifascismo diventi dawero valo-
re nazionale". La prima osservazio-
ne e owia, le altre sono assai discu-
tibili. Molto e continuamente si de
ve operare per difendere e consoli-
dare la liberta e 1'unita della nazio
ne: ma penso, per le ragioni som-
mariamente indicate, che quei va
lori fanno gia parte del patrimonio 
nazionale, anche se non tutti ne ac-
cettano il culto e alcuni pericoli 
non sono scomparsi. Oltretutto, i 
difficili problemi che abbiamo di 
fronte si possono affrontare meglio 
avendo e dimostrando maggiore fi-
ducia nella maturita politica della 
nazione. 
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La garanzia «anti-inciucio» 
e di interventi continui ed eccedenti il tempo di una legislatura, 
non venivano mai risolti. Mi e tomato in mente il libro di Michael 
Stewart leggendo la bella intervista di Paolo Franchi a Massimo 
D'Alema sul Comere di sabato scorso. II bipolarismo e I'alternati-
va, tra i loro tanti pregi, hanno effettivamente il non piccolo difet-
to messo in evidenza da Michael Stewart e D'Alema ne e piena
mente consapevole: per molti problemi una politica inflessibil-
mente di parte non funziona, occorre una politica di partizan o 
non-partizan (come si dice nei gergo politologico anglosassone), 
insomma una politica di larghe intese. «Fermo segretario - obietta 
subito Paolo Franchi - sta forse proponendo una specie di unita 
nazionale?*. «Ma no», risponde D'Alema, e avanza alcuni esempi 
di politica non-partizan: la delegificazione, la modifica dei regola-
menti delle Camere. Ma Franchi incalza: «Sta pensando anche al
le nforme istituzionali?*. Certamente - questo e il succo della ri-
sposta - anche se i Popolari e non pochi pidiessini non I'hanno 
capito. D'Alema ha ragione e tuttavia la linea politica da lui 
espressa va incontro a due difficolta. La prima: dove finiscono i 
problemi che debbono essere affrontati con larghe intese e dove 
cominciano quelli che devono essere affrontati con un approccio 
schiettamente di parte? La seconda: specie nei caso in cui i pro
blemi da affrontare con larghe intese fossero numerosi e impor
tant - come e purtroppo nei caso italiano - quale sarebbe I'inte-
resse deH'opposizione a dare una mano al governo per risolverli, 
quando poi il merito, in un sistema bipolare, se lo prenderebbero 
i partiti che al govemo ci stanno? 

Vediamo un po' meglio. Delegificazione e regolamenti delle 
Camere sono due esempi facili: tra le persone che conoscono i 
problemi, siamo vicini a soluzioni largamente condivise, in cui le 
esperienze e il buon senso quasi impongono un modo unico di 
affrontarli e di risolverli. Sono poi due esempi "piccoli-, anche se 
sicuramente importanti. Ma gia i problemi di riforma dello Stato 
(il regionalismo forte o il federalismo, in particolare) e di revisio-
ne della forma di govemo (presidenzialismo o parlamentarismo, 
e quali tipi di entrambi) non sono ne facili ne piccoli: essi am-
mettono una plurality di soluzioni, accanitamente e legittima-
mentedibattute. Un buon argomentopergiustificame lascrizione 
al campo delle "larghe intese», per sottrarle al campo strettamente 
partigiano, potrebbe essere quello di sottolineare la necessita di 
una revisione costituzionale per affrontarli, e la revisione della Co-
stituzione si deve fare insieme (cosa che, pero, una parte deH'op
posizione ha contestato). Oltretutto questo potrebbe essere un 
modo per superare anche la seconda difficolta: se questi proble
mi sono affidati ad un -tavolo. di revisione costituzionale, separa
te dal govemo, il merito della soluzione possono attribuirselo tut
te le forze che a quel tavolo hanno partecipato. Ma questo argo
mento non tiene se vogliamo affrontare altri due problemi alti-
nenti alia riforma dello Stato, la cui importanza per il buon fun-
zionamento delle nostre istituzioni e almeno pari a quelli prima 
menzionati e che nerd non hanno una rilevanza esclustvamente 
costituzionale (o che comunque non si vede come possono esse
re risolti nei contesto di un tavolo - una commissione bilaterale? -
che ha come agenda la revisione della Costituzione): la rifonna 
delle leggi elettorali e il ridjsegno complessivo della nostra pubbli-
ca amministrazione. 

Forse la prima - con un certo sforzo - pu6 essere attribuita a 
quel tavolo; ma ia seconda no e, per ia complessita della materia, 
non pu6 passare se non aftraverso una delega al governo. See 
cosl la collaborazioneesige uri accordo politico con lopposizio-
ne. E perch# dovrebbe esserci, se poi il merito di una soluzione 
soddisfacente se lo prendono i partiti che sono rappresentati al 
gpvero? Vorrei aggiungere una sottolineatura forte. II problema 
della pubblica amministrazione, nei contesto di una riforma che 
prevede un forte decenlramento dello Stato d - a mio modo di ve-
dere - il problema centrale di questa legislatura. Non ho modo di 
difendere questo giudizio di fronte a ragionevoli obiezioni - e loc-
cupazione? e I'Europa? - e argomenterb altrove la mia convinzio-
ne. Sono per6 persuaso che questa legislatura avra fallito il suo 
compifo principale se alia sua fine i nostri concittadini non saran-
no convinti che lo Stato (gli enti locali, la scuola, Ia giustizia, 
ramministrazione finanziaria...) funziona un po' meglio di prima 
e soprattutto che ha imboccato una direzione di marcia per cui 
funzionera sempre meglio in futuro. E atfinche nei «breve» volgere 
di cinque anni (se tanti saranno) una convinzione del genere rie-
sca a diffondersi, il lavoro da compiere e lilanico e i conflitti che 
dovranno essere affrontati molto forti, non da ultimo con quei sin-
dacati sui quali tanlo dobbiamo fare affidamento e con compo
nent! non piccole della stessa maggioranza che sostiene il govern. 
Anche se gli esponenti piu lungimiranti deH'opposizione sono 
persuasi che la linea da noi perseguita va nell'interesse nazionale 
e non 6 partigiana, che non e poi tanto diversa da quella che loro 
stessi dovrebbero perseguire qualora fossero al govemo, perche 
I'opposizione nei suo complesso dovrebbe farci sconti? L'opposi-
zione non ci fara sconti. Possiamo pero sperare che se sari leale 
con noi se noi saremo molto precisi e leali con lei. Essere precisi 
e leali vuol dire: indicare con chiarezza quei problemi -non parti-
giani» sui quali ci aspettiamo una cooperazione e i modi atrraver-
so i quali tale cooperazione polra svilupparsi (mi sembra, ad 
esempio, che ci siano molte perpiessita sulla formula della com
missione bilaterale)? Vuol dire soprattutto offrire garanzie che il 
confronto awerra con tutto il Polo, con tutta I'opposizione. Que
sta «garanzia anti-inciuck» D'Alema I'ha data con chiarezza nella 
sua intervista e mi sembra - dai comment! di domenica - che an
che i falchi del Polo I'abbiano recepita. 
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