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Un libro di 

Raffaello Giolli 

Disfatta 
dell'800 
I L 14 s e t t e m b r e 1944. a Mi . 

lano , KafTnello Gioll i . eri-
tico d ' a r t e e g iorua l i s ta . 

venne a r r e s t a t o . ins ieme con 
la mogl i e . dagl i sgher r i fa
sc is t s T o r t u r a t o , e sueeessi-
v a m e n t e d e p o r t a t o al campo 
di s t e r m i n i o di M a u t h a u s e n . 
vi n tor i ne i p r imi giorni del 
genna io 1045. i gna ro del la 
sor tc del liglio F e r d i n a n d o . ' 
che e ra Mato fuci lato un m e . 
se e mezzo p r i m a su l le muii-
t agne de l l a Val d 'Aosta . 

T r a i capi d 'accusa conte-
s ta t i a Gioll i vi e r a n o due 
SUOJ i l a t t i loser i t t i : into s tudio 
su L'urtc secondo Marx ed 
Kngels. un libro sulla Disfat
ta dell'Otiocenta. 11 saggio su 
M a r x ed Kngels v e n n e di-
s t r u t t o da i nazis t i . de l la Di
sfatta solo una p a r t e fu re-
ht i tu i ta a l i a mogl ie . Dopo au-
ni di amoroso l avoro sui m a . 
uoscr i t t i , dei capi to l i m a n -
eant i e s t a to o ra possibi le 
r ieos t r i i i re il t e s to del la Di
sfatta, che l ' ed i tore Kinaudi 
ha p u b b l i c a t o con u n a nota 
del la s ignora Rosa Ciiolli 
Menni e u n a in t rodu/ . ione 
di C l a u d i o P a v o n e (Tor ino . 
1961, pp . X X X - 341. L. 2500). 

U l ibro di Giolli o una 
s tud io sul R i s o r g i m e n t o i t a -
h a n o e su l le c i r cos tanze che 
fecero si che il c o m p i m e n t o 
riclln u n i t a n a z i o n a l e e il 
s o r g e r e de l n u o v o S t a t o a v -
ven isse ro in t e r m i n i ben di-
vers i da qtiel l i vaghegg ia t i 
d a l l e forze piii c o e r e n t e m e n -
te d e m o c r a t i c h e clie a l l e b a t -
tag l ie r i so rg imen ta l i a v e v a -
no p r e s o p a r t e . Da ta le pun -
to d i v i s t a la pas s ione r i v o -
luz iona r i a che aveva a n i m a -
to le perso t ta l i t a piii a v a n -
za te ne l l a lo t ta p e r l 'un i ta . 
nppa r iva c o m e sconfit ta. Una 
d u r a e r e d i t a e ra lasc ia ta al-
l.» gene raz ion i f u t u r e : il c a -
r a t t e r e c o n s e r v a t o r e del n u o 
vo S t a t o c o n t e n e v a in se i 
ge rmi di u n a poss ib i le d e g e -
n e r a z i o n e . « L ' l t a l i a fu fa t ta 

— s c r i v e Gioll i — m a sul la 
n e r a vigi l ia m a l s ' appese il 
o u a d r o de l la r a g g i u n t a vit-
to r i a : s p e n t e le l a m p a d i n e 
t r icolor i t o r n o l 'on tbra p e -
sante . . . S ' e rano a t t acca t i f uo -
ri n u o v i ca r t e l l i . in t r i b u -
n a l e e in p a r l a m e n t o , m a si 
c o n t i n u a v a ad a n d a r e a v a n l i 
con le s tesse leggi . le s tesse 
ab i t ud in i , gli s tess i p r i v i l e g e 
la s tessa ing ius t iz ia e u n ' a u -
m e n t a t a rassegnazione . . . >. 

N ON S I vuo le qu i s o t t o -
p o r r e l ' opera di Gioll i 
a l vngl io de l la c r i t i ca 

s tor ica . Osservn a c u t a m e n t e 
C laud io P a v o n e , ne l l a r i co r -
d a t a i n t r o d u z i o n e che , p r i m a 
di tutto, La disfatta dell'Ot-
toccnto ci a i u t a a meg l io 
c o m p r e n d e r e a t t r a v e r s o q u a 
il v i e « u n cosi g r a n n u m e r o 
di i t a l i an i n o n g i u n s e i m -
p r e p a r a t o al ia g r a n d e p r o v a 
iniz ia tas i 1'8 s e t t e m b r e 1943 >. 
Xcl t e t r o c l ima deH 'oseu-
r a n t i s m o e de l la o p p r e s s i o 
n s fascis ta , n o n solo operit 
— forza decis iva — la c o -
sp i r az ione dei P a r t i t i . m a 
n u o v e coscienzo di giovani 
si f o r m a r o n o . a l t r i . piii a n -
ziani . conic Raflfaello Gioll i , 
che e r a n a t o nc l 1889. t e m -
p r a r o n o , di f ron te a l ia di t -
t a t u r a . queg l i e l e m e n t i del 
c a r a t t e r e e del pens i e ro c h e 
I' v i d e p e r s e g u i t a t i poli t ici 
p r ima , c o m b a t t e n t i de l l a R e -
sis tenza poi . 

Non pud esse re c e r t o n t t r i -
bu i t o a un caso c h e uomin i 
come G r a m s c i , G o h e t t i . S a l -
vemin i a b b i a n o d e d i c a t o t a n -
ta de l l a lo ro e n c r g i a i n t c l -
l e t t ua l e a into s t u d i o a p p a s 
s iona to e cr i t ico de l R i so r -
g i m e n t o ; ne l l e c a r e n z c d e l 
la lo t ta p e r 1'unita nazio
na le . essi i n d i v i d u a r o n o . sia 
p u r e da di vers i pun t i di 
vis ta , a l c u n c de l l e ragioni 
d: fondo de l c a r a t t e r e s t e n -
ta to de l la democ raz i a i t a -
l iana. R i v i v e n d o r e s p e r i o n z a 
n s o r g i m e n t a i e . e r a n o i p r o -
b lemi de l l 'oggi che essj i n -
t e n d e v a n o c h i a r i r e . p e r m e 
glio af f rontar l i . p r i m a c d u 
r a n t e il faseismo. 

NON D I V E R S A M E X T E . 
ci sent b r a , d e V esse re 
in teso q u e s t o l i b ro d i 

Giol l i : a n c h e qu i la no ta d o -
m i n a n t e e u n i n t e r r o g a t i v e 
su l l e c a u s e d e i r i m m i s e r i r s : 
di u n m o t o p u r p e r m e a t o di 
g rand i ideal i . de l l a incapa
city de l n u o v o S t a t o di d i v e -
n i r e S t a t o democra t i co . di 
d a r v i t a a q u e l r i n n o v a m e n -
:o p r o f o n d o c h e e r a s t a t o i n -
t r a w i s t o da nlc t ine de l l e 
maggior i p e r s o n a h t a r i so rg i 
menta l i -

Noi non pens i amo c h e q u e 
s t s pa s s ione polificn p e r la 
s tor ia del R i so rg imen to a b -
bia fa t to il suo t e m p o . Al 
e i n l r a r i o : essa c forse piii 
che ma i necessar ia di f ronte 
alle t r o p p o n u m e r o s e t e n -
denze v o l t e a d i s t a c c a r e d r a -
s t i c a m e n t e l ' l t a l i a di oggi 
da quc l l a di ier i . con lo spe-
~icsi-. p r e t e s t o c h e gh s v i -
luopi tecnici etl economic! 
r e n d e r e b b e r o la s to r ia de l la 
u n i t a naz iona l e — e pensino, 
o a r r e b b c , que l l a de l l ' an t i f a -
*cismo e de l la Res is ienza — 
* a cqua passa ta >. V c r o e i n -
vece che solo m u o v e n d o da 
una app ro fond i t a anal i s i s t o 
rica del n«>stro r ecen t e p a s -
*ato e oggi poss ibi le c v i t a r e 
i t r abocche t t l di u n « t e c n i -
cismo » an t i s to r i c i s t a . che s ta 
poi a s ignif icare. anco ra u n a 
volta . p r o p r i o que l l a sfiducia 
nel lo m a s s e e ne l lo ro ruolo 
crea tor* , che cosi d u r a m e n t e 
peso — or e u n sccolo — 
-ul la nasc i t a del n u o v o S t a t o 
i ta l iano . 

BtAEtO SPINELI.A 

Un colonialista tenta di mettere in salvo r«onore» e la «coscienza » della razza bianca 

Testimonianze sui crimini 
del colonialismo nel Congo 

Con sussiego « scientifico » un giomalista ha cercato di smeniire le denunzie delle atrociia dei belgi conienute nei rapporii di 
Edouard Morel e di Sir Roger Casament: i crimini sarebbero il iruito di una moniaiura dell'Intelligence Service e le mutila-
zioni, come il iaglio della mano o del piede, nieni'aliro che un'aniica usanza africana riconducibile alia natura selvaggia indigena 

LETTURE INGLESI 

Tra i giornalisti italiani 
Augusto (Jncrricro ^Ricciar-
dctto) si distingue certavicn-
to per una partkolarc acidi-
td reazianariu. Si'i suoi 
scritti non *'• difficile tro-
varv un condensate di tutti 
i rvsidui ideologici pin rea-
zionari, fino a quclli fascisti 
c razzisii. 11 che lo porta or-
t'iarucitte a compicrc mm si-
stematica opera di alterazia-
rue dei jatti su eui in/orrria. 
com un atteggiamento di 
sussiego « .scii'Htifico > che 
p«o unche impressionare lo 
sp ro r red rdo lettore. 

// (iucrricro premie in «\sa-
me I'operato dei colonialisti 
belgi nel Congo — in parti
culate le atroe'ttii perpretra-
te, all'inizio del sccolo, col 
/nmoso f«y/io della mano e 
del piede degli indigeni. d i e 
si rifiutavano o non erano 
in grado di versarc la quota 
di caucciit richiesta dai pa
droni bianchi — per ueoare 
tutto c ribadire la funzione 
positit'a della « razza * bian
ca presso i popoli di colore. 
U Gucrrrcro si tirdimm di 
fronte alle accuse mosse ai 
coloru'ali.stt belgi dulla sta»t-
pa « comunista » e d«// 'Avan-
ti e cfiicdc le * prove ». poi-
che lui senza « p ro re •. riorr 
pud giudicare. 

Qnali sono gli argomenti 
usati dai Guerriero per ne-

I fatti stanno oiri«i)icnfc 
in viwlo direrso. Morel e Ca
sament non erano certo 
ageitti deiTlntell igence Ser
vice. // priino era un pacift-
sta umanitario c)ie durante 
la prima guerra rnondirdr 
(indo in pnyioi ic . il secondo 
un dip/omatico irlandese, 
che ebbe siiccessivamente 
una po.sizr'onc di pritrio pid-
«o nella lotta del suo paesc 
per rindipeiideiuct. Kirtram-
bi si recarono di persona 
ne} Congo e In mesne di te
stimonianze raccolte e sem-
pliccmentc impressumante. 

11 racconto 

del missionario 
Ne citiamo solo una dai libro 
Red Lubber del Morel. £* la 
testimonianza di un missio
nario svedese di nome Sjii-
bom, della Unione missiona-
ria battisla americana ncl 
Corif/o: « Egli dcscrii;e il st-
.s-tfiwi di sorveglianza, i sol-
duti d i e .s't(r:ionarano di sen-
tinella davanti ai rillaggi, 
addetti alia gnida delle ro-
lonne di indigeni per la rac-
colta del caticriu nelhi fa-
rcsta. Una sera cede un sol-
dato precipitarsi nella folia. 

I t i a p i r ro la \ i l t i m a d r l l r a t ro r i l i i d r l r o l o n i a l U l i 

gare episodi veramente acca-
duti? Ksst sono trc: I) tutta 
la documentazionc della 
stampa d» sinistra si regge 
sui famosi rapporti (presen-
tati agli inizi del secolo) di 
Edouard Morel e Sir Roger 
Casarnenl che prorocarono 
una ondata di indignnzione 
in tutto il inondo civile. Ef>-
hene, asxicura il Guerriero. 
questi rapporti sono falsi, 
una pnrfl tnvenzione dell 'In
telligence Service; 2) csistc 
invece un rapporto (semprr 
dcll'inizio del secolo) di una 
Commission* intrrna2io»!aIc, 
di cui faceva parte un magi-
stralo itahano, Giacomo Si-
sco, che esclude nel modo 
pin assoluto clie « il bmnco 
ha mflitto o fatto infligge-
re a tnolo di eastigo per 
man cat r prestaziont o per 
qualsiasi altra causa simili 
mutilazioni a indigeni »; 3) 
la mutilazione della mano o 
del piede e una antica usan
za africana e qnindi se cid e 
aecaduto e riconducibifc sol-
tanto alia natura selvaggia 
degli indigent. La coscienza 
del Guerr ie ro e cosi a posto 
c Vonore della razza bianca 
c dei colonialisti c salvo. 

forza delle nrmi ». K la carta 
bianca non era solo il lavoro 
forzato. allora leijalizzato: 
erano le punizioui corpo-
rali. 

Per contro seri dubbi si 
possono avanzarc proprio 
*ulla • Inehiesta internazio-
uale » ricordata dai Guer
riero. 11 nostra omctte clie 
la commissionc fu noininata 
personalmente dn He Leo-
poldo e di essa oltre al Ha-
rone Nisca (un italiano che 
lavorava a l l e d ipendeiue 
del ininistero della giustizia 
del Belgio e che allora era 
pres idente del t r ibunate di 
Hones nel Congo), facerano 
parte Vavvocato belga Jans-
sen e il cansigliere di Stato 
srizzero De Schumacher. 
Puo essere interessante a 
questo proposito rieordure il 
giudizia che di essa ha data 
il capitano G.A. Cornoldi 
che. negli stessi anni. pre-
stava scrvizio nel Congo. 
Cornoldi sottolinea « la for
ma mite » in cui fu redatta 
la relazionc, nonostante la 
commissionc. per quanto U-
gia alle direttive di Leopol-
do, accuse « r» to « corifermo 
in grundissima parte delle 
<icc».ve jrortrtfc confro lo Sta
to del Congo dai console in-
glese Robert Casament ». 
(Scritti coloniali • Venezia 
lUV.I). lYaltro canto le te
stimonianze che questo »»»«'• 
dale italiano — per ahro 
ferrentc f ant ore delle ne-
I'enture coloniali — porta 

sulle atrocitii belghe nel Con
go, sono rilevanti. 

Del resto storici come Car
lo '/aghi (in Ulisse n. .10), 
giorualisti come John Gun-
ther (in Inside in Africa), 
r.sperti di prablemi africam 
come Colin Legum (in Con
go Disaster) acceftano pie-
namente i rapporti Morel e 
CusnintMit come prove con
cre te della crudeltii dei 
bianchi in generate e del-
1'attuazinue MI larga scala 
del taglio della mano e del 
piede a danno degli indi
geni. 

L'affare del 
"caucciu rosso » 

Ma anche se si volcsse pre-
scindere dai rapporti accen-
nati altre prove non manca-
no. Si potrebbe ricordare al 
Guerriero il volume del te-
desco W. Doerpinghouse; il 
dtbattito condotto in quegli 
anni alia Camera dei depu-
tati belga in cui tl socialista 
Vandcrveldc disse che l'af
fare del « caucciu rosso » era 
* un affare Dreyfus » per il 
Hclgio: quella della Camera 
italiana (del I90.1) in cm' 
Tittoni nccMso Leopoldo di 
non avere adopcrato mctodi 
• conformi alle leggi del-
I'umanita » essendo fondati 
su « atti crudcli»; il con-
gresso Internationale della 
Pace che riuniio a Boston 
roleva portare il Hclgio alia 
Cortc intcrnazionale del-
VAja. 11 materiale di docu-
vientazione non manca. Ma 
al Guerriero rogliamo riser-

' . * - r ' ' 
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I 'II missloiiariii lii^lt'sc • un r.xtiuiitt iii'cru inulllalo 
U M>hlot|ll\tl i\\ II' t.lM>l»lUlv» •• 

rori JtniDiti • > 

il4i (iiliniUillsli U.c illiKtra/intn nwo 
di M.itk 'I'w.uri. ]itil)l>lu'ntt> d 'ul i Kdi. 

iiire nua iuhi testimonianza. 
Quella di Amaldo Cipolla. 
un riagy'ultoie italiano. d> 
ispirazione colonialista, die, 
pur esaltando /"opera « cirr-
lizzatrice. » dei bianchi, non 
poteia non riconoscere: « i^o 
sfruttameuto dei pradotti 
del suolo e del lavoro che 
poterano formre gh indige
ni, fu iiitcn.so fin dappnn -
cipia. I'u stahilito il dove-
re da parte dei .sefniuni cit-
fadini congolesi i/j coraliirre 
ron /<* loro prestazioni agli 
oneri die gruvana i cittadini 
delle uazion't cinli...: il canc
an fn scelto come mezzo di 
pagamento. In podtt nnnj If 
regioni ccntrah furono ad-
dirittura razziate, gli indi
geni non ebbero tregna. la 
produzione salt a delle <i-
fre fantustichc... Fu I'epoca 
dei piccoli posti. fn il tempo 
che in ogut rillaggio i capi 
territorio (bianchi) stabili-
rono nuclei di Komini n c n , 
urmati di fuali perfc'.ionatt 
e incaricdti di far l a rorare 
gli indigeni alia raccolta del 
CHHCCIH; tn rl t empo »id rjna-
le ogru capoposta fu il " Don 
Rodrigo" della rcgione ed i 
suoi sulduti " i bravi " die 
per lui. senza ulenn conlrolUi 
dt legge inferocirono sui 
uatiri reoandoli in ogn> 
gui^a. Fuiouo i giorui nei 

qunli tiacqncm qua cclchii 
sopranuoini duti daglt indi
geni ;ul uomini bianchi, d i e 
tornando in Kuropa raccol>e-
ro, e \ e r o , larga me.vM' di 
onori, di gloria e di dan;i-
ro, ma che i e avessero do-
vuto spiegare il pc rchr dei 
loro soprannomi avrebbero 
dovuto corife.ssare d i e i neri 
li chiamavano " tangi " ico-
lni che conta) dai gran nu-
inero di mani mo/ze che di-
sposte .sotto la veranda delle 
loro case C.VN'I si affanna-
varro a contare per stabilire 
it coidrollo delle cartucce 
sparate dai loro soldati: per 
ogni cartuccia in meno il sol-
dato dove\a presentare la 
niano dell 'ucciso » (Dal Con
go — I'd. Rraccifortt — Mi-
Unto WOU). 

II « caso 

Pacha » 
I'cciso perdic'. ' Peiche 

non arcva prodotlo la quota 
di rancciii fissata. Certo egli 
poteva fuggire nella foresta 
e non presenfarvi ai soldato. 
F lo faceva. Allora i soldati 
invadevano il villaggio e ta-
glini'ano la mano a tutti i 

prenderc un rccchio colpe-
vole di aver pescato nel flu
me inrecc di raccoglicrc :l 
caucciu. uccidcrln c lagltar-
pit la mano destra ». 

« Andando in un altro vil
laggio — racconta ora m prt-
via persona II* missionario 
americano — ho trovato un 
soldato che mi mostro delle 
dita m un paniere c mi dis
se: " guardatc non ho po
tato che tagliare due mani. 
Son sono moltc per giustifi-
care la quantita di caucciit 1 
che manca" ». Da dove ve-
mvano gli ordini di procc-
derc in queito modo? Dai 
funzionari bianchi di re Leo
poldo. F.cco cota dice una 
nota d'ordinc (citata dai vo
lume Congo Disaster di Le
gum) dell'amministrazione 
belga agli agenti della Com-
pagnia: « llo Vonore di in-
formarri che dai prima gen-
r.aio 1S99 dorete fornire 
4.000 leg. di gomma al mese. 
Al fine di ottcnerc qucsti 
risultati vi do carta bianca. 
Arete percio due mesi di 
tempo per lavorare la vostra 
gente. L'sate dapprima la 
gentilezza c se essi persisto-
no nel rifiutare gli ordini 
dello stato, servitevi della 

VATTl i: FIGlMl SI I. VIDEO 

Controllori e «gradimento» 
D I T A M O in rano. I.i 
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ilM romprrrnlorjt» a l r inw i'l-
ili>ri>'<iniii pinuo»ti> n i i ; ' \< . 
rh<* il Rudirn o r rn r r nu.i l i t ir . i 
r n m r » H ' r r ««rprr*o n •• r r r -
r.i d i p r f n d r r v . [ M T rra»p.i-
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I .a pr ima « \i-r. i »orpr«-- i •» 
r i . ' i i an l j . 'Ii - ( K i la<uli <- i 
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!<> lia*»i. I .1 r-rrr/ iotto, r«l rr . i 
p r fV f i l i l i i l r . H»n*oir Cnthr-
M'I I<\ lo «/iotr i l i f!at«-rina \ a-
I rnr r , rl io ll.l oMrnil lo nil 
i m l i r r mr i l io di ?•> punl i . I ' r r 
il ry^ln. rnrnpr f - i i i'irt oht 
enncrrtn. «i,imn a I|IM>I<- rlu-
starini) Ira i a0 r i M punl i" 
iri'«nffirirn*a fntalr . r i o r . dai 
ntnmrntn r l ic la media di | n l . 
I r r a n / a . p r r lu i l i i pn is ram-
mi l r l r \ i « i v i . £ *u i TO punl i . 
OrrorTP acRinn^rrr r h r an-
r h r i l pnntramma-qiuV «li 
M i k e B o n c i n r n " . Cnrcin nl 
nitmrro, e arr ivato faticn^a-

f lK t l lC .1 l | l | i i ( . l 7 ) . l l t l pn l l l l 

i n i / i i i .in. nr.i pin mi»«rn. 
I I ttniln'Crri' re »ciiilir,l » ••-

I f f •>pi<"j.ir«- )|iii">ta i «nrprf-
» i •> ( r l ic \>'i!i- r n m r rnnlr<>-
|>r(i\ a un r» i ln -iiri-«---i» • I• • 
|ir<>^r.iiiitiii " "npnri f iTi »i — 
il l . rmin- - • d i l llmftiH nr-
ruf I llllli' .1/111/ i f / w « » -
(«J I l u l l .itllltl:' |-«i!I»lll»'r.l/l«<-
ni -ni l . i n.HiirJ i l i l |iiilil-lii <• 
it. I <rrimi|i>. pul i l i l i ro . »i 
-I>n_'a. •Iiippi.tmi uli- -«li / H I -
Ti.iln. - I . I pi 'rrl lr t iprr.i una 
»••• Ita \ ••'••nt.iria l i m n - i i ln 
-i •• p.t-^ix arm ltl<-. r i n r . t|ii»l 
' I n - : ! i \ ni l i - p rnp i i l a ln ' . -i.i 
pi rrln- np«T.i ipn—la - i . l i a 
• I I H . I ha-- ill * una i idt i i r . i 

' lu i l ia "Uprni i r i ' •• ' m f j l l i , il 
-rt iiiiiln i n u l l . »i •pr r i l i ra i-
vi»ln m i j ran i l i n u l r i n. n» i 
[ . i rn i l i r . -nlr i . ila < Il i i- i l l 
pn'l li-nipn ali i l i iatu al mi ff 
' • • | i - \ i - l \ •• V • iMiii- a i l i rr , im-
pl i r i l I I I K H I I - . r I i ' - * im i l i : i n -
i l i / i i imi \ mni i pr. - i alia I n -
l« ra <• it-Hi pi»-»n:ii» >•-— -n 
rnn - i i l t ra l i m i l i r a t i \ i ilt-l-
I i tr ini lai i i i ' i i lo srf irraj i - ili-i 
i i - l r - I * l l . i lnri <.l"i *arrninui . 
i i i-oiiiin.i. i l i i i .u i / i ai piii 
i rn l l i i>. I i « rna-»a •> r ai irn-
n ipit-ll.i »ni r u i ipt i t r l i r i 
j i i» l i I.i I ^ tiiinli-lla Ir »I I I -
i r a^mi ' - im i i . 

M \ l . \ ir«i m m |«T»na-
di- afTaitn. I n r.-alla. 
la rnnrl i l» i»t l r r h r pm'i 

f . v r c Iralia da i | i ir«li il.iti «• 
t u i i ' a l i r . i : •• \ a n i l i r a la fa l -
«a a l l r r»u l i *a I ra -ip^uariili 
ii I f j s r r i n r •p r t ta rn l i o pro . 
Srsnmii « *<*ri n. I I puhbl i ro 

.irii.t la \ j r i«- la . r pi-r *jif•-•• I»• 
lia .un- I Ia lo i l i Ininn irr.nln 
1.1 pn*-|hilil.*l i l i • r f s l i r n * Ir.i 
i ililc r a n a l i : nun r*i«t<im> 
ilili- ral«'i£«irir. I'una palil. i 
!»• r i | i r i ' : n m n i j •« MipnniV-
i i •> ' i i n l r i ) r I'allra di«po-
-'. i .nl . i - * i - f r r r -ol lai l tn a^h 
-pi llai nil <• il l-i:iipi-Jll.i l i n I la 
fn . i - -a l . "»i tr.ilt.1. K U i n . id 
una I | I | I - I I I I I > I - i l i f.illnr.i '- id 

l - \ i l l n : una lr.«-n»i—nun- ili 
l i i imi I I H - I I I I . « - r r i a » n « | I - J -
- r r . l •• l l l i - M l . r i - i l l l i l r H I 
• •«ni i a-o »un •-»»••. I il.I ra i -
h i . i Ira-mi—-iorvi- i l i - ju - l . i il 
p i i i l i l n n . « • TII11m|,ii- - pr>i\.i 
I I . ' Ma. r il i lalo r i mnf i i r l a . 
• IK- i farmciT.iri Prrtce%*i •!< I-
/•i r n « / I « ; I I » I I « ' frnnn «• I I J I I -

i:n v i - In i | i - r rr«rrrr r rcnl ir-
nii'iUi- ; l i im l i r i di crail i -
m.-nlo anrln- ira il pnl ihl i ro 
i rn l l i i w i l r l »<-ritnilo ranali . 
I la i ! imu«tra/ i i i i i r ilj ipn--
- In «• proprio l i . l lr l l i - r i f n - : 
pi r r l i r il Si l l i l i / io n r ^ j l i i n 
-n^l i »p«-rijroli l.-.-a<-ri i l - I 
•* -••« ««IMII» •> r Ntalo ilalo ila 
|i.-r»i>n.- rlu- a \ r \ . m o j i r a l o I.i 
niaiiopol.i prnpr io p^rrl ir . 
i | i ir l la »rra. a»<-\ano t o f l i . i 
i l l »rtl .-rr un pru^ramnia ili 
\ . iriri .*i . >i« *r nr dir l i iarano 
i lr l i i^i . i l loro . ' i in l i / io »• ili 
mr r i lo . imn di sr-u-rr. 

M\ t ' V A I / n U ro.ul.i. 
^iont* ini l ir .uio q u r - i i 
da i i . G l i i m l i r i i l i t ra . 

i l i m m m piii a l i i , in .i*«(ilulo. 
I'lianiin o i i rnu t i i l T r a l r n ili 
r d n a r i l o . a l run i t i lm. a l r imr 
upr iv lirirli<". T u i r r lra«mi»-
»iuiil p r r \r qnal i |.i T \ ' »i 
r nir«*» al ^ r r \ i » io di a l l r i : 

i l l i . i l rn di pni - . i . i l r im-ma, 
l i l i r i r . i . Ora , ii . ituralmrtii i- . 
Hon \ o c l i o d in - r l l r imn »i.l 
| io- i l ivo il fal lo r l l r r i \ r i i : a 
ilai.i la jin»-il>ilila d i a<«i«ti'-
!•-. »ul \ i i l ro. a una ronim'--
• li.i i l i I 'diiari l i i . a nil l i i l -
I. ili> ' d i n iml i r i alti | i rr i[ 
It i l l r l lo »n\ i r i i r o V a »in"t«|»- -
r i <• a ml t i lm. M i M' l i I \ 
-i l imila «ii|n a Ian - • I • • i-
ii i l i - ili lra-n>i-Mi»m- r. ipi .m-
i|n I r ina ill i .iiiiMiiuan- run li -

-nr ^.lmli' - . ill far i | l l l lcn-» 
.li o r i r i n l l r . in i:riit -ralr .di i -
. i ia. allora Mjn i t i ra rln- i-".-
un \ i / io (Tori•liii' -

r il \ i / i o r'i- I I \ i / i o -la 
in i|ii<-ll.i o«lin.ila i n l o n i i di 
iml. i rr -u l »iruro. qm-H'orrn. 
T'- i lr l l" t-»p«-rimril!i». q m ! -
i nilio l i ioloeiro prr il n u o \ n 
rln- p r n . u l i ' i i l i r i ; . - nl i • 1»-11 .* 
1 \" .- inform.! Inl ia la loro 
. r : i \ i i a : |n-r ru i in via T i n-
t...i.i -i lia Tailora/ i i im- id i 
• i-jiioiii pn fal i l ir ir . i l i r »|.ll i 
r.- i l l i. r i ro . l ru i la i l ' - j l i " I I I -
i l i . n i rn i r r otfiii prolt l rniat i -
• a. nSiii i l l I r r ro2 .Ui \o . o r ' i i 
• . ' i ianlo alia \ i l a in i n n ' i -
nirnto \ j r n r ron- i i l r ra lo ro-
un- qualro*a ili i l i a l m l i m 

In fomlo. qur«|o »omla i ; i i i 
• nl M I I I I I I I I I ra i la lr r p o - i l i l o 
pi r < nmmrduierat i . r r e i i l i f i -
"••inalnsrafiri r r.ll ltanli l i r i r i 
n l i a l l r r i n i : sli aulor i r i P * T -
• (•nazei i l r l la T \ ' . «al»n c r r r . 
»i(<ui. non |Ki*«nnrt i rami* al* 
run r l r m r n t o . I V r r l i r . p<-r lo 
pin , Matano d i r i r o le qu in i r 
a rot i t rol larr r h r Inl io fo»»r 
in o n l i n r r p r r \ i « l o : r not! 
Ii.inno fai ln in Irtnpn a u-r i r i - . 

C.IOVANM CF.SARF.O 

I diff icili rapporti 
tra America 

ed Europa 

membii delta s>ui famigha, 
M-iini nccidcrli. Qucsla la ve-
nui det tatti (iocumentatu 
nmpiamente. Su un solo pun-
tit certo Guerriero ha ragto-
ne. Sul fatto die I'lughilter-
ra uttlizzo il * rapporto Mo
re/ • per combatterc i con-
correnti tmeressi coloniali 
del lielgio. Ma questo arcade 
yempre. Tutti* le poteiice co-
lonmli in cov.corrcnza con la 
r ' ranria si luitfarono Mif • ca-
.so Pacha » (npreso poi nel
le note tii Viaggio at Congo 
«• ritortio dai Clad dr Andre 
Ciitle) jter colpire gli intera-
si della Cnmpagnic forestie-
re Saiiga-Duli.uigi. Set caso 
in qnestione 11 era una ra-
iiaiifc; non si tagliavano pu'i 
muni. < Le guardie e i suoi 
eitmplici erano obbligati — 
ato. da Gide. una pagina di 
diario ilel Garron — per ccr-
tificnrc gli atti ili guerra, a 
porlaic al " comandante" 
(agentt fmutcui della compa-
gnta a nfficiali frunccsi 
ii. in.) le orecchic c le parti 
gemtali delle vittime. L'ori-
wine ili qifcsta faccenda ri-
sale al mese d« luglio 1924. 
Gli indigeni della rcgione 
non volevano pih raccoglicrc 
d caucciit ». In rcaltd tutti 
i colonialtsmi si equival-
gono 

UIMIANO l.i:i>l»A 

.Mi'ivm J . L.i.«.!:y in un suo recente saggio edito in En
counter (diccmbrc l'Jul c gennaio 19G2) ci np ropone 11 
tema, cost ricco di Miggi'ilion: e di Nignificati. del rapporto 
Kuropa-America. I 'u rapporto diflicile, diverso, contrastato 
ma scinpro vivo e reale. Tor gli americani l'« Europa e il 
loro passato e il loro patrimomo, la loro guida e la .sfida ul!a 
nuova ua/ione »; e il .simholo di cm che nel tempo non perde 
il suo valore. della cultura. la ci\»lta a cm rifarsi per matu-
rare , per essere uomini. Non :>\ e americani, se non li e 
europei, come -.cnvev.j I'nter>on • ci rechiamo in Kuropa 
per essere americani / /a t i •. I'er fpieite ragioni anche nei 
momenti in cui ia ti nden/a aH'ii'oJa:io!ii.>-nio e al / 'anticuro 
peisiuo ^\ faceva pin .-piccata non mancarono denunce dei 
rischi di un tale Mteggiamcnlo: uomini come Henjiamin 
Franklin e ' lliomas Jefferson possono essere presi a aimboio 
de i ruper tura deU'America vir»o 1'Europa e il mondo intcro. 
Di fatto, come no 'a il l.a.-ky, • nessun momento della storia 
americana puo i s s e i " avuNo dai suo sfondo » che c la 
storia deU'1'Iurop.i. Ci piace in un'epoca come la nostra. 
in cui spe.sso rAmerica (gli Stati I 'mt i ) ha mostrato d 
siio volto di giu rra e la MI I immagine e stata legata alio 
sirut tameii to de l l uomo Mili'uoiuo, alia funa del capitalismo. 
alia liruialita disiuuaua tit I ra/ /Unio. peitsare I'Amer.ca 
di\<r.-a p»r n t rova re :n c-^.., oltre ogru Mgnificato di mito. 
la t i ' ira .umca i l.t tor /a i\\ una >tona entusiasntanle. 

Non e l'America del .-,/i.»Mfe pne-e ne quella del far \ecv, 
delle sconfmalc p r a t e ie, ( 'e .h mduini e dei pionieri quella 
d i e ci sta a ciinte i i t ruv .uc ma rumnagine di una terra 
libera du\e .M p.iteva \ i \ e t e e ^\ llupparM m hber ta con le 
proprie 'dee e >econdo le prupne alee. La terra che ospito 
le \i'tiMie delle g u c n v di religione che sconvolgevano la 
vecchia Kuropa e che M -»\ iluppo a popolo libero e civile. 
1/afferma/iorie allora di un pepolo nuovo, di una tradizione 
e stile let terario, di una c iu l t a diversa, e avvenuta attraverso 
una scamhio coutinuo e i tcondo di esperienze e di cultura. 
e con I'Kuropa. 

Anlologia di scritti 
di Thomas Jefferson 

A ripensare le p.:gine di ' locqucville a introduzione de 
J.a dfinocrurra m ^ m e n c a •,« I r a le coie nuove che hanno 
at t i rato la mia attenzione durante il mio soggiorno negli Stati 
Cnili nesMina mi ha pai colpdo deU'eynaidianca delle con-
dizioni (...) scoi'gevo neU'eguaglianza delle condizioni il 
)«tto qcneratore donde parevan provenire tutti gli altri ») 
ci pare di r i t rovare qualcosa di quella .-Inierica che e andata 
perduta. Que.sta America troviamo espressa in modo consa-
pevole e profondo in Thomas Jefferson (nato il 13 aprile del 
174:t in Virginia morto il 4 luglio IH2G nel cinquantesimo 
anniversario di cpieU7iidiprndnt:a che propria al suo nome 
c legata) di cui le edi/ior.i del Mulmo offrono a cura di 
Alberto Aquarone una siguificativa anlologia di scritti (19GI 
r•!>- L'O.'I L. .'»)()). 11 centro del pensiero di Jefferson c nel-
raf fenna/ iune del <iintlo iin:«!o atla ricercu della fdiciti;: 
lelicita d i e puo essere re.ili7zata non con « iiu governo forte. 
ma ni"i sieiefii sinm nei suoi elementi costitutivi ». Je(fer-
-on per tutta la vita lotto per 1'indipcuden/a del suo paese. 
e poi per dare al suo paese isi i t imoni e leggi giuste c validc. 
Nei suoi scritti seinpre l tgat i ai concreti problemi della 
.itoria. si affermano quei \a lor i di razionalitii (si devono 
« aprire le porte della \ c r i t a e raff or /are l'abito di saggiare 
ogni cosa al lume della r a g i o u e * ) ; di tolleranza religiosa. 
(« Non mi arreca torto alcuno il fatto che il mio vicino 
affermi clie vi -.oiip \en t i dei. o clip nun esiste ncssun dio. 
Cio non \uo la le inie tasehe no mi si rompe una gamba »). 
di fiducia nel popolo (< Ditfoudete i liinu tra il popolo e la 
tii anni.i e I'oppres>ioiie del corpo e dello spirito svaniranno. 
come gli spiriti m.defici al sorgere del s o l e * ) , ijuei valori 
cine d i e sono alia haic di quella tradi/ ioue laica e democra-
tica in America che da Jefter>on giunge fino a Dewey. 
Tradi/ ioji" che appunto nella professrone di fede politica 
di .leffer-Jon d i e e del ITus) trova una sua prima esemplare 
testimonianza: « Sotio p^r I.i liberta di religione e contru 
tut te !e manovrc- teiidenti a stabilire la preminenza giuridica 
di una setta sulle a l t re ; sono per la liberta di s tampa e contro 
tut te L> Mola/ioni della Co.-»tituzione diret te a far tacere 
con la for/a an/ iche con la persuasione le proteste o le 
critiche, giusle o ingiu.iie, dei nostri cittadini nei r iguardi 
della condotta dei loro governanti . K sono per l'ineoraggia-
inento del progresso della scienza in tut te le sue branche; 
i sono coi t rar io a sollevare d a m o r e contro il sacro nome 
della filosofia: a intunori iv l'iiitelletto unui in con ogni sorta 
di spauracchi affiiiche diffuli della sua concezione e si fondi 
passivamente >u quella di altri ; ad andare indietro anziche 
r-vauti nella ricerca di mi miglioramento; a creilere che la 
poli t ici , la religione, la morale e qual>iasi al tra scienza 
&bbiano raggiunto la piii alta forma di perfezione nelle 
eta di piii oscura ignoranza e che non si po^sa concepirc 
mai nulla di piii perfetto di quanto e stato stabilito dai 
nostri avi A questo aggiungero, che MIHO stato aincero 
fautore del successo della rivoluzione francese e che mi 
auguro ancora oggi che essa possa te rminare neU'instaura-
zione di una libera e bene ordinata repubblica ». 

Cn'eredi ta iliff'cile quella di Jefferson per gli a t tuah 
borghe>i del Monopolio 

"Cultura e societa* 
di Raymond Williams 

K' >;.ito di recente (lfttil) r i s t jmpato nei Pelican Bed;. 
Cultura e soaeta (17oO-l!>50) dj Kaymond Williams un inte
ressante e atitorevole .itudio^u ingle>e di cm d gruppo d: 
IVKOKI Corrente ha fatto conoscere al lettore italiano uno 
stimolante sagijio sul reali inio II libro co^titui.-ce un prc-
gevole teittativo di co4b»*re il s.gtuficato concrclo di termim 
ipiali « ar te », « industri.i », « cla>>e •. cul tura ». « deroo-
irazia » ai quali e in gr.Tt par te affuiata una dednizionc 
della nostra epoca. Di lat to. come le d e f i n i t e William*. 
sono le « parole ch ia \e • della noMra ciwllu. r e n e t r a r n e i' 
.-igniftcato e le di\er.-»c atceziom m cm \engono u3ate puo 
xeramente porta: e ad una »tona delle i<ieo!o<;ie e delle 
ti-ndc-i/e di quexto ultip.u .>ecolo. Non e que.>ta la >ede per 
un dixcorxo approtor.dito t» exaunente *ui rixiiliat; di que»tu 
ricerca, che co>tituisce come ha >entto Augus Wilson • un 
penetrante , lucido. og»ietti\o e anche one.-tamente impe-
gnato . il piu be.t ragionato di»cor»o per una cn'rnru 
cO>n!<n.' -. 

II fine deH'autore e infatti di giungere ad una deti-
mzione di rnl tnr . i che qucxt.i >ottragga agli schemi (per 
l 'autore) della cul tura di una c . ' a w o che appunto si affermi 
come (niro'ionui. co-.nple*«ica capacita ds conoscere la >ocieta 
e la realta Ripet iamo. non ci intereNsa qui sottolineare t 
luniti o rueriti de! libro. tra i primi in quexto caso la ntan-
canza di una reale connessione tra le Maniffs-toiioiu del'a 
culture r la s'.oria delta socie:.'. o la trascuraiua completa 
di alcnni niomen'.i e temlenze della cultura dell*800 t del 
9(H). tra i <econdi ad vs. le pacine fehci sulla cri t ic* di 
Kichards o di l .caws, le Cv.nclu^iom >u Onvel i« le sue eon-
cltixioni non hanno validita generale ») o che lo r iportano 
alle dimensioni del mcnlesto autore che e. o le pagine ntolto 
meditate sul M u r i n m o c la cittura; quanto di r i levare le 
conclusioni finali del l ibro: «l .a crixi de i rumani ta e spesso 
crtsi dt conoscenza: cio t h e noi effett ivamente conosciamo, 
cio poxsiamo. I lo scritto questo l ibro perche credo che la 
tradizione e la sua m e m o n a e il maggiore contr ibuto al 
nostro comune sai>ere. c il maggiore >timolo al suo neces-
sario al largamcnto. Ci sono idee e modi di ponsare che 
hanno m se senti di vita, c ce ne sono a l t i i . forse in fondo 
alia nostra mente . con semi di una ntorte generale . La misura 
del no-xtro successo nel riconoscere questi mod : , e di defi-
nir l i . r endendo possibile la comune conoscenza di essi, 
puo le t tera lmente essere la misura del nostro futuro ». Ogni 
t en ta t i \ o di questo genere ci trova sensibili anche $c puo 
suscitare in noi r i se r \ e o di \ers i ta . Volgersi al propr io 
passato per meglio capire e agirc sui nostri tempi e. s e m p f t 
uno sforzo degno. K nel passato del mondo anglo-antericano 
sappiamo esserci ( o n e di cultura c di storia che e intportantc 
divengano elementi della nostra forntazione intel let tualc 
e civile 

LI.to Mcacvmi 
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