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«Ma questa
non è la vera
storia del Pci»

SEGUE DALLA PRIMA

Non è dall’arsen ale di destra ch e
pren do le m ie idee, m a dalle cose
ch e m i h an n o in segn ato tra l’al-
tro an ch e i m iei padri com un isti
togliatt ian i, i m aggiori della m ia
giovin ezza com un ista, ch e eran o
m olto diversi (n el m ale e n el be-
n e) da quella varian te discutibile
del liberalism o e dello stesso azio-
n ism o ch e è «l’azion ism o torin e-
se» dei n on -m olto-m iti-giacobin i
(da m e con osciuto ben e e com -
battuto a tem po n ell’epoca della
violen za polit ica e del terrorism o,
an ch e per ragion i biografich e ch e
qui n on in teressan o). Ch e eran o
m olto diversi (parlo sem pre dei
togliatt ian i) dal gran de partigia-
n ato secch ian o-lon gh ian o del ri-
bollen te e com batten te Nord.

Il pun to ch iave è quello del-
l’an tifascism o cosiddetto m ilitan -
te. Per m e an cora oggi l’an t ifasci-
sm o è un presupposto, un ’ovvietà
costituzion ale. È un prin cipio di
legit t im azion e della Repubblica,
ch e però n on m i vieta di credere
n el superam en to di quella Repub-
blica ciellen ista com e form a isti-
tuzion ale e n on m i obbliga al bi-
gott ism o dell’an t ifascism o com e
«religion e civile». Se Sergio Ro-
m an o, autore ch e stim o m olto,
scrive cose in telligen ti e eterodos-
se sulla guerra di Spagn a, e sulla
fun zion e in essa della tatt ica co-
m in tern ista e stalin ian a, lo leggo
avidam en te. Se con clude con spi-
rito paradossale ch e il fran ch ism o
è stato un esito preferibile a quel-
lo, virtuale, di un a vittoria dei re-
pubblican i, perch é la Spagn a in
quel caso sarebbe diven uta un a
dem ocrazia popolare, esprim o il
m io am ich evole dissen so di m e-
todo e di sostan za sul m io giorn a-
le, sen za problem i. Ma ch e il fran -
ch ism o n on fosse un «fascism o»
com e gli altri, un regim e totalita-
rio assim ilabile ai dem on i degli
an n i Tren ta, l’h o im parato a suo
tem po da m io padre, ch e m e n e
parlava apertam en te (i com un isti
togliatt ian i avevan o un a doppia
verità e un a doppia cultura, m a
sapevan o all’in grosso com e stava-
n o le cose). E son o laicam en te fe-
lice di reim pararlo dalle ricerch e
di Rom an o. E m i in dispettisce
ch e qualcun o, su giorn ali ch e si
ergon o a tutori e custodi d i un ’or-
todossia ideologica ch e n on è la
m ia, m a n em m en o la tua o la vo-
stra, lo sottopon gan o a un a spe-
cie di lin ciaggio m orale.

Così, quan do leggo n ei testi
della m igliore scuola defelician a
ch e il peso degli alleati è stato do-
cum en talm en te sottostim ato n el-
l’am bito di un a storiografia resi-
sten ziale ch e pun tava sulla m assi-
m a legitt im azion e n azion ale della
Resisten za (la m aiuscola è gen era-
zion ale), n on pen so a un a «m a-
n ovra revision ista» n el sen so tur-
pe ch e gli ortodossi attribuiscon o

a questa corren te storiografica;
pen so ai com un isti rom an i, ai
Ferrara, ai Trom badori, ai Bufalin i
e agli Alicata, e forse an ch e Gior-
gio Am en dola, ch e custodiva l’or-
todossia da vero eretico, perm et-
ten dosi verità ch e n egava il dirit-
to di dire agli altri. Pen so ch e h o
im parato da loro com e il prin ci-
pio del realism o polit ico fosse sta-
to decisivo n el dare all’Italia la
ch an ce di n on affon dare n el pan -
tan o della guerra civile, m a di ri-
sollevarsi in vece, per un tratto
con il Re e con Badoglio, dalle
sabbie m obili di un partigian ato
n obile m a sen za un a polit ica.

Se sen to parlare delle scon cezze
e delle m ascalzon ate perpetrate
in n om e dell’an t ifascism o dopo
la Liberazion e (la m aiuscola è ge-
n erazion ale), n ella sin drom e as-
sassin a di Piazzale Loreto, pen so
ad an tich e lezion i fam iliari, ad
An ton ello Trom badori ch e difen -
deva Moran in o m a, in privato,
m i diceva con trem ito della voce
sua forte e ch iara: Moran in o h a
fatto cose ch e n on doveva fare. E
n on posso scordare la testim o-
n ian za resa all’autore, n el «To-
gliatt i» dell’azion ista torin ese
Giorgio Bocca, da Luigi Lon go:
«Pen so ch e Togliatt i abbia capito
l’im portan za della Resisten za
quan do fucilam m o Mussolin i a
Don go».

Il ch e sign ifica, e sign ificava an -
ch e allora n on ostan te om ission i e
ret icen ze e m an ipolazion i della
n ostra giovin ezza, ch e c’eran o
stati due part it i della Resisten za,
un o n azion ale creato dalla svolta
di Salern o e un o di ortodossia ga-
ribaldin a, legato al ven to del
Nord e all’esperien za partigian a
con le sue glorie e le sue tragedie,
i suoi m assim alismi e i suoi resi-
dui m alm ostosi ch e si porteran n o
fin o al dram m a del terrorism o de-
gli an n i Settan ta, fin o ai Giam -
battista Lazagn a e ai disperati m i-
t i feltrin ellian i e alle cam pagn e
borgh esi-azion iste per la m essa
fuorilegge del Msi.

Negli an n i in cui un a sin istra
estrem ista diceva ch e «uccidere
un fascista n on è reato», e passa-
va all’azion e, n oi stavam o dall’al-
tra parte. Man ifestavam o per im -
pedire ad Alm iran te di parlare in
Piazza San Carlo, a Torin o (e sba-
gliavam o già allora, gravem en te,
in folta e am bigua com pagn ia),
m a sudavam o sette cam icie per
cercare di espellere dalla piazza
occupata dagli an tifascisti l’ideo-
logia del professor Guido Quazza,
degli Istituti storici della Resisten -
za, e di altri guru del m ilitan ti-
sm o an tifascista ch e parlavan o
della Resisten za com e di un ’occa-
sion e m an cata, com e di un a sta-
gion e in cui all’in tran sigen tism o
m orale (degli azion isti) si era so-
stitu ito il realism o m ach iavellico
di Togliatt i, con tutte quelle ch e i
guru con sideravan o le degen era-

zion i successive (in sostan za: la
polit ica del Pci con testata da sin i-
stra).

Vedi dun que, caro direttore,
ch e un a certa sen sibilità polit ica e
storica n on ufficiale, com e sem -
pre n ella storia delle idee e della
polit ica, può avere radici d issem i-
n ate in cam pi diversi, ch e oggi
posson o sem brare sorpren den ti.
La stessa idea del fascism o com e
«regim e reazion ario di m assa»,
predicata alla radio da Ercoli (To-
gliatt i), con ten eva in n uce il ra-
gion am en to di Bobbio sullo
sdoppiam en to, la possibilità di
essere fascista n orm alm en te e or-
din ariam en te, in fam iglia e n ella
vita accadem ica giovan ile, pur
sdoppian do il proprio destin o in
un an tifascism o ch e n essun o vor-
rà con testare m esch in am en te allo
stesso Bobbio. E un a volta ch e do-
vevo fare lezion e a Pistoia, n ella
casa del popolo, ai ragazzi del
part ito, studiai i discorsi di To-
gliatt i sul «gran de m alin teso» tra
le gen erazion i: m olti an n i prim a
di Violan te il capo dei com un isti
disse ch iaro e ton do ch e l’an sia
n azion al-patriott ica, e perfin o (ri-
cordo ben e) i rit i della rom an ità

im periale ch e oggi ci sem bran o
un a com ica in costum e, ebbero
un sen so e un a fun zion e m alin te-
sa n ell’avvicin are i giovan i italia-
n i, n ell’età del fascism o del con -
sen so, alla polit ica e alla civitas.

Com e poi sia successo ch e le
n uove gen erazion i berlin guerian e
e lo stesso Pds, dopo il crollo dei
partit i di dem ocrazia laica e catto-
lica, abbian o stipulato un patto
tatt ico con la cultura azion ista,
im balsam an do i rit i m ilitan ti del
repubblican esim o e dell’an t ifasci-
sm o in qualcosa ch e n on h a
n ien te a ch e fare con la realtà cul-
turale e m orale della vita del Pci,
questo è m ateria di curiosità e di
discussion e. Ma n on è n ecessaria-
m en te o solo da destra ch e arriva-
n o cam pagn e e m an ovre per ridi-
scutere i dogm i fon dativi della
Prim a Repubblica. Queste idee
fan tasm a parlan o del n ostro pas-
sato e dovrebbero eccitare il gusto
della libertà di d ire e di sen tire
sen za costrizion i la n ostra storia.

Ti rin grazio per l’ospitalità a
questa testim on ian za resa all’im -
pron ta, con i più cordiali e an ch e
fratern i saluti.

GIULIANO FERRARA

SEGUE DALLA PRIMA

da Pierlu igi Battista a proposito dell’arre-
tratezza degli in tellettuali di sin istra: su
questo torn erò più avan ti).

La lettera di Ferrara tocca m olti argo-
m en ti.Provo -con la discrezion alità e la fa-
ziosità propria di tutt i i riassun ti - a sin te-
tizzarne il senso in poche battute: il partito
com un ista era un doppio partito, aveva
un ’an im a “dem ocratico-togliattiana” e
un ’an im a “resistenzial-partigian a”. L’a-
n im a resisten ziale era la sua parte peggio-
re, ha gen erato il terrorism o, ha prodotto
l’an ti-politica, e soprattutto ha sofferto
della n efasta in fluen za dell’azion ism o e
del giellism o (per in tenderci: Rosselli, Va-
lian i, Parri, Rossi, Foa eccetera, cioè la
com ponen te liberal-socialista della sin i-
stra italiana).Nelvecch io Pci togliatt ian o -
dice Ferrara - l’azion ism o era stato em argi-
nato. Soprattutto grazie ad Am en dola,
cioè alla destra com un ista, sem pre reali-
sta. L’azion ism o è torn ato a firm are un
patto tattico col Pds in quest’u ltim o de-
cen n io, e oggi n e costitu isce l’an im a n era.
Per questo un certo an tifascism o “reduci-
sta” (appun to, azion ista), estrem ista e a-
politico, è da con siderare - secon do Ferra-
ra - la m alattia dalla quale la sin istra deve
guarire.

Dissen to da queste tesiper varie ragion i.
La prim a, la principale, è ch e trovo fuori
posto le polem iche sul reducism o an ti-fa-
scista. Non ci sono tan ti t ip i di an ti-fasci-
sm o, n on m i sem bra. Naturalm en te la di-
scussione storica sul fascism o è assoluta-
m en te aperta e lo sarà per m olti ann i, e in
questa discussion e han no spazio le tesi di
tutti, com prese quelle un po’ paradossali
di Sergio Rom an o.Ma un pun to ferm o c’è.
Espresso in “form ule” è questo: il fascism o
(e il fascism o in izia in Italia e n on in Ger-
m an ia) n on fu sem plicem en te un regim e
autoritario, fu un fen om eno politico in -
tern azionale che portò l’occiden te alla
barbarie e lo portò sull’orlo della perdita
della civiltà.

Per scon figgerlo fu necessaria una
straordinaria allean za politica e m ilitare
tra Stati e popoli diversissim i tra loro,e che
n utrivano ideali, progetti, speranze polit i-
che m olto lon tan i gli un i dagli altri. Si eb-
bero m ilion ie m ilion idim orti, città rase al
suolo, e si risch iò addirittura l’estin zione
com pleta di un popolo, il popolo di Israe-
le. Per queste ragion i il fascism o non è pa-
ragon abile a nessun altro fen om eno poli-
t ico -per quan to autoritario, san guin oso e
abietto - e per queste ragion i gran parte
della storia e della teoria polit ica occiden -
tale successiva al 1945 si fon da sui valori
an tifascisti.

Queste idee accom un an o - o h an n o ac-
com un ato - i liberali di sin istra del partito
d’azion e e i com un isti? Si, certo, m a n on
fu un m ale. La vicin an za con l’azion ism o,
sin dai tem pi della clan destin ità, è stato
forse l’im pulso più forte,dalpun to di vista
del pensiero, che h a spin to il Pci verso la
sua m aturazion edem ocratica.

Siam o d’accordo?

Non m i pare. Per questo, sen za crim in a-
lizzare n essuno, penso ch e la sin istra do-
vrebbe in gaggiare un a battaglia polit ica su
questi tem i. Sul cam po della storia, della

polit ica, della filosofia. En on c’è n ien te di
m ale se n oi e l’am ico Giulian o Ferrara ci
troverem o su trin cee opposte.

Non con divido neppure la rilettura del-
la storia del Pci ch e fa Ferrara. Mi pare che
raccon ti di un a destra com un ista, am en -
dolian a,saggia e dem ocratica e diuna sin i-
stra quasi am ica dei terroristi e - probabil-
m en te- stalin ian a. Non è vero. Quan do io
m i iscrissi al Pci, circa un quarto di secolo
fa - e Giuliano ne era già un dirigen te - la
”m appa polit ica” era diversa: m i ricordo
una destra m olto stalin ista, guidata da
Am endola -ch e pure fu un grande e saggio
personaggio polit ico - un cen tro berlin -
gueriano e longh ian o (Lon go e Secch ia,
per carità, n on eran o affatto la stessa co-
sa...) relativam en te an ti-sovietico, e in fi-
ne una sin istra che, sebben e avesse an cora
m olte con fusion i ideologich e (per esem -
pio il m aoism o), faceva però della polem i-
ca con tro la Russia e il com un ism o-reale
uno dei suoi pun ti di forza. Aun certo m o-
m en to, forse, le parti si in vertiron o, destra
e sin istra com un ista si cam biarono di po-
sto. Si in vertiron o probabilm en te n el
1989. Ma per un lun go periodo gli ingraia-
n i, cioè la sin istra, erano gli inn ovatori,
m en tre Am endola - an cora nel 1980 - fu
tra i poch i a non condann are l’in vasione
dell’Afgh an istan .

E a questo proposito vorrei dissen tire
an che da Pierluigi Battista (m i riferisco al-
l’art icolo già citato, sulla “Stam pa” di ieri).
È in giusta la sua analisi sugli in tellettuali
di sin istra ch e sarebbero più conservatori
dei dirigen ti di partito. Non è m ai stato co-
sì. Sin dal 1956 il dissen so degli in tellet-
tuali - con dann ato m a n on cancellato da
Togliatt i - spin se il Pci a rin n ovare le sue
posizion i e a riflettere su certi dogm atism i.
Gli in tellettuali eran o “avan ti” rispetto al
partito. È avven uta la stessa cosa anche
m olti an n idopo, con la svolta.Gli in tellet-
tuali, e igiorn ali di sin istra,prim a della Bo-
logn in a precedevan o di un bel tratto di
strada Botteghe Oscure.Mi ricordo ch e su-
bim m o feroci reprim en de quan do n el
1988, con Renzo Foa, pubblicam m o sul-
l’Un ità un articolo di Biagio De Giovan n i
ch e prendeva le distan ze da Togliatt i (era
in titolato “c’era una volta Togliatti...”). Ci
sgridaron o an ch e m olti attuali dirigen ti
del Pds, ci difese solo D’Alem a. Due an n i
prim a avevo risch iato il licen ziam en to per
aver pubblicato un articolo di Um berto
Cardia che m etteva in dubbio i buon i rap-
porti tra Gram sci e Togliatt i (quella volta
m isalvò Ch iarom on te).

Oggi un a parte degli in tellettuali non è
d’accordo con Veltron i ch e dice «com un i-
sm o incom patibile con la libertà...», o con
D’Alem a che «riabilita Dc e Psi»? Non è
m ica un delitto, o un a prova di conserva-
torism o: è una prova di in dipendenza.
Un a sin istra forte h a bisogno di in tellet-
tuali in dipenden ti, che pen sin o da soli,
ch e dissen tano, ch e discutan o. Non h a bi-
sogno di in tellettuali ch e corran o sem pre
appresso, per prin cipio, a qualun que cosa
dican o icapi.

Non è così?

Anch e la destra h a bisogn o di questo.
Mi pareva di aver capito ch e è esattam en te
l’obiettivo diGiuliano Ferrara.

PIERO SANSONETTI

Le
interpretazioni
sul ruolo e la
figura di
Palmiro

Togliat t i: molte
sono verosimili
ma non vere


