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II Congo 
e le menzogne 

colonialiste 
Pierre Mulele 

LEOPOLDVILLE — Una recente manifestazione contro il governo filoimperialista di 
Adula. I dimo3tranti chiedono la liberazione di Antoine Gizenga, ancora prigioniero 
in un'isoletta sull'estuario del Congo 

L: 

Negli ultimi tempi una serie di rovc>t-i 
•ono stati suhiti dalle truppe del governo 
centrale Congolese nelle province del Kuilu 
c del Kivu. La stnmpa imperialism fr.mce-
«c e bclga — di solilo parlirolaritienlc at-
lenta agli avvenimcnti conpolesi — ha ta-
ciulo quasi del tutio sulle rcrcnii azioui 
condotte dai gticrriglicri di Mulele e da 
quelli di Sumialot: pare infalli che ai pro
pagandist del colonialismo sia venulo a 
mancarc in proposito ralinicntn priimi, tioe 
la possibility di get tare discrcdito sui coin-
battenti della liberta Congolese c di far fre-
mere di orrore la acivilta orcidentalen >li 
frontc alia « barbarie dci parligi'ani comuni-
sti della forcsta D, Nel Burundi come in 
llodcsia, dove souo giunti in quest! giorni 
numerosi profughi europei dalle zone dove 
divampa lu guerriglia, gente rcsponsabilc — 
soprattutto alcuni saccrdoti c snore cattoli-
ci — banno una volta per seniprc fallo piaz
za pulita della propaganda di Adula, dei 
belgi o dci franccsi. 

E* stato espliciiamenlc amincsio ehe i 
partigiani sia d i ' Mulele, sia di Sumialot 
hanno sistemi di guerriglia die non solo 
non prevedono attacchi ai civili stranieri e 
alio missioni, ma hanno addiriltura anchc 
l'obbiettivo di difendcre i civili congolcsi 
e stranieri, c t loro heni. dagli attacchi (Id
le bandc di discrtori dell'csercito regolare 
i quali non vadano a ingros<are le file della 
guerriglia (come sempre piu spesso accadc) 
abbandonandosi invecc at terrorismo iso-
lalo. 

I missionari giunti a Usumhura hanno 
dichiarato che prima preoccupa/ione dei 
partigiani quando occupano una citta e 
quclla di dare una cert a cflicien/a allc am-
ministrazioni locali c di ripristinare t ser-
vizi esscnziali; che i asoldati della foresta » 
— durante il pcriodo di presidio nci cen-
tri apnena occupati — \cngono impicgati 
in opcrc di cdilizia e nel lavoro dei cam-
pi rimasto cvcutualmenle arrelratn a cagin-
nc dci combattimenti. Un'altra ammissionc 
concortle: l'eccczionalc disciplina dei par
tigiani. 

Non e nuova questa ammioionc: reccn-
tcmentc una rivista liberale bclga, Remnr-
qucs Congolnisrs el Africaincs, ha scrilto tin 
articolo, riportato gia parzialmentc anchc 
dalla stampa democratica italiana, in cui si 
scrivc fra I'altro — a spicgazione della di
sciplina dei guerriglieri e del cresccntc ap-
poggio che cssi rice von o dalle popolazinni 
civili del Kwiltt c del Kivu — che « le con-
acgnc degli alti comandi partigiani sono 
semplici c oncstc ». E si citano in partico-
laro gli ff otto ortlini snl comportamento B : 
1) rispctlatc tutli gli uomini, anche i mal-
vagi; 2) compratc digli abitanti dei viilag-
gi gli oggclli di cui avc!c bisogno, oncst-i-
mente c senza nibarc; 3) restituite uli n£-
gclti prcsi a prestito, a tempo drbiln c scu-
za fare diflicnlta; 4) pagate gli oscetii che 
a i d e diMnilto, c di btion cuorc; 5) non 
eolpite, ne oflcndVte gli altri; 6) non di-
tlruggetc, ne calpestate i camp! collivaii; 
7) rispettate le domic, non dherlitcvi con 
loro come vi pare; 8) non fate soffrirc 
quelli che prendete in comballimcnio; non 
confiscate, ne prendete i loro ogzctli per-
sonali: come anelli, orologi, denaro o altri 
oggctti. 

Insicmc allc secche smentitc sulle * atro-
citi 9 commesse dai partigiani congolcsi, an-
zi con le ammissioni insospettabili che ab-
biamo riferilo, altri dementi di « scandalo » 
vengono a cadere della complicata siluazinnc 
Congolese, dementi che finora avevano 
dato motivo a tanli reportage* di tntona-
zionc colonialUta pubblicali anrhc «nlla 
stampa italiana. Intendiamo dirr della 
prcsunta contesa ideologi^a che <ul tenv-
no del Congo, c a colpi di mitra, *i t o n -
batte fra 1'URSS e la Cina. Un dirigente 
della guerriglia nel Kwilu che recentc-
mente c stato in missionc in Europa ha 
dichiarato che tante voci sull'« avervi-
mento a Pcchino n (o a Mosca) di questo 
o di qucU'csponcnte partigiano d.*l Congo 
hanno chiaramente lo scopo di creare con-
fusionc ncll'opinione pnhhlira eurnpea c 
mondialc c di alirnare ai conihaticnti del
la foresta la simpatia di settori democra
tic! del mondo. n Noi siamo solo a*scr\i- ' 
ti al Congo c aH'Africa n. 

Eccn che cosa ha dichiarato alia stam
pa oecidentale il «cinese» Sumialot 
giovedi 21 maggio (Sumialot si trova at-
tualmente a Bujumbura, in attcsa di potcr 
tornare nel Congo alia testa dei 'guerri

glieri del CNL che egli dirige): « II C.\L 
non ha altro scopo che qucllo di ripor-
tare la pace nel Congo, di risollevare IV-
rouomia, di nVlabilire il rispetto della de-
mocraitia, della giustizia e della sicure//a 
per tuiti gli abilanti del Congo, stranieri 
compresi. II CNL e tin movimento die 
combatte I'attualc regime < ongole-e soite-
nuto dagli amcricani, die porta il no-iro 
pacse ad una situa/ionc raotica. Sc Adula 
e Kasavubti accettano di dare lc dimis-
sioni e se la loro ericca scomparira non 
vi saranno piu combattimenti nel Congo 
e il Parlamcnto esautorato da Adula po-
tra riprendere liberamente le sue deci
sion! ». 

Sumialot ha anche prccisalo die sono 
state lc sue forze ad o ecu pa re la citta di 
Uvira (dove i soldati di Adula hanno su-
bito I'ultimo rovescio militare); a altual-
mente le truppe del CNL si trovano a 80 
chilometri da Bukavti, mentre le forze po-
polari sono attive in tnllo il pacse r>. « La 
mittaccia dcll'aiut<» americano all'attuale 
governo non ci impedira di andarc fino 
in fondo ». 

In fine Sumialot ha preeisato quali souo 
le forze che hanno dato vita al CNL, d ie 
e un'nrganizzazione distinta dalle formazio-
ni militari a Jcunesse n comandatc da I'icr-
re Mulele. a II nostro movimento combatte 
nel Kivu, quello di Mulele (col quale di-
vidiamo le medesime aspirazioni) nel Kwi
lu. II CNL raggruppa i principali partiti 
nazionalisli congolcsi: il MNC-Lumumha 
(movimento nazionalc Congolese), il PSA* 
Gizenga (Partito snlidaire africano), 1'UDA 
(Unione democratica africana), il PNCP 
(Partito nazionalc Congolese del popolo), 
1'UFPC (Unione delle forze popolnri con
golcsi), it Balubakat c il Luka, organiz/a-
zioni a carattcrc regionalc elnico. 

Alcune di qucste orgatiizzazioni appena 
clencate hanno dato la loro adesionc al mo-

'vimento partigiano negli ultimi tempi. Se 
ne deduce che la guerriglia in Congo mm 
e piu un fenomeno isolato, ma orniai im 
movimento di popolo che ha elahorato al
cune linec esscnziali per una politira nazio
nalc e una rigorosa etica del pcriodo par
tigiano, che — come sannn bene tutti i po-
poli che hanno vis«uto pcrindi di rcsistrn-
za — e un clemento indispensahile «c si 
\uol ambire alia vitloria. Pare die di que
sto si sia accorto perfino il col. Mobutu, 
uno degli uomini forti del governo Adula, 
il quale a fine aprile e stato in mis<ionc a 
Londra per chicdcrc a armi, armi e armi B. 
oppurc presto n sara finita per i go\crni 
filo-occidcntali (leggi filo-impcrialisti) nel 
Congo n. 

II Financial Times ha scritto die Mobu
tu ha chiesto aiuti militari alia Gran Brc-
tagna al fine di rafforzare IVsercilo conzo-
l o c in pre\i*ione della parirnza tfelle tnip-
I»e dclPONU. II gencralc ha chie^to come 
primo aiulo jeeps e canfinns. IVallra parte 
si â die gli amcricani slanno prowedendo 
alParmamento di set baiiaglioni congolcsi 
dislocali ncU'Alto Katanga. Gli USA hanno 
fornito alPescrcito di Adula «ei elicottrri 
pesanti 11-21, cinque acrei da trai.porto C-17 
e do\rebbero con«cgnare, cnlro il 30 ziu-
gno, altri cinque aerci C-17 e sci apparcc-
chi da combattimento. 

A lire richieste di aiuti militari ha fat-
to Adula a Parigi: pare che li ottcrra pri-na 
di qnanto egli speras«c. Co*i gli impcria-
listi cercano di imporre al Congo nno\i 
moment! di tragedia. II nerchc di tanta 
perviracia? Un solo esempio: quello della 
bilancia commercials franco conzolesc 
(1963); le esportasinni franccsi in Conzo 
^ono state pari a 47 milioni di franchi pe
santi franccsi, nn po* meno di sei miliardi 
di lire; lc e<p«rtazioni conzolesi in Fran-
cia tono stale pari a 150 milioni di franchi 
pesanti (quasi venti miliardi). Lc voci dd-
Ic mcrci congolesi verso la Francia sonn 
slate fondamentalmentc: ramc (30-33.000 
tonndlate acquistatc ogni anno dalla Fran-
d a ) , caucciu, oli vegetali. 

Chi conosce i rapporti fra paesi capita-
lisli c molti paesi sottosviluppati «a die 
quando la bilancia dei pagamenti e a in 
pavtivo » per i paesi capilali<ii la rapina di 
materic prime da parte dci rapitaliMi s le«i 
c stata particolarmcnte fnittuosa. II die, 
nel caso del Congo, pno esscrc ben com. 
pensatn con Pelargiiione di arm! alia eric
ca di Adula. 

Mario Galletti 

A GEN0YA LA M0STRA DEL 
N0TARIAT0 MEDIOEVALE LIGURE 

Tutta la vita 

nello studio 

del notaio 

storia politica ideologia 

Un particolare del testo dell'accordo fra II comune di Genova a I'emtro di Majorea 

Dai trattati internazionali alia registrazione dei fatti di ogni giorno — La «stramba 
crociata» di Luigi IX e il mercante genovese — Un mestiere di grande prestigio 

GENOVA. giugno 
Gente i t ratio, i yenovesi: in 

quel secoli che vanno dai pri-
mitivo erompere cd affermar-
bi dclle Jtbertd comunali, smo 
alia fioritura del Rinascimen-
to, da mercanti e negoziatori, 
quali si dimostTarono, aveva-
no la mania del documemo 
tcritto. Appena potevano, cor-
reuano infatti dai notaio, e 
mettevano nero snl bianco. La 
circostanza singolare. che tro-
sforma in espcrlenza unica, 
in Italia e al mondo, quella 
vissuta dai genovesi dell'XI 
o del Xll secolo e perb quel
la, per cui, dai notaio, non 
ricorreva soltanto il mercan
te a sottoscrivere una com-
pravendt ta o il moribondo a 
mettere per iscritto le sue 
uliime volontd, maunagamma 
vastisslma di persone, d'ogni 
cJni.se o condizione sociale, 
livellate da un'unica preoc-
cupazione, quella di * mett<-
re per iscritto* i fatti delta 
vita, anche i piu minuti e 
trascurabili. 

Da qucste singolarl abitu-
dini e nata la piu. ricca ed 
antica raccolta di documenti 
notarili che si conosca, custo-
dita all'archivio di Stato c«-
novese e uscita, in parte, dai 
suo secolare esilio in tarla-
te e polverose scansie, per 
dar uita ad una mostra ec~ 
cezionale che oltre ad esse~ 
re un notevole Jatto cultu-
rale ha dimostrato quale ca-
rica evocatrice della vita di 
tanti secoli fa abbiano que-
ste vecchie pergamene. 

In occasione del congresso 
nazionale dei notai, un co
mitate scientifico, di cui fa~ 
cevano parte, tra gli altri, il 
rettore della facolta di eco-
nomia e commercio profes~ 
sor Francesco Borlandi, il 
direttore dell'archivio di Sta
to professor Giorgio Costa-
magna, il direttore delle W-
blioteche comunali professor 
Giuseppe Piersantelli e il se-
gretario della societd ligure 
di storia patria, professor Dl-
no Puncuh, ha infatti alle-
stito una mostra del notariaio 
medloevale ligure che ha con-
sentito di presentare al pub-
blico alcuni fra i piu interej-
santi documenti storici della 
eta di mezzo genovese e, di 
riflesso, della economia di 
tutti i paesi del bacino del 
Mediterraneo: ma, soprattv-t-
to, un quadro, di vivacissima 
aitualiti, della vita d'ogni 
giorno in quei tempi che <ri 
appaiono lontani, e, per una 

ior/u di luogo comune, 
' oscuri ». 

Per natttralc reazionc al 

f )ai>sato, mano a viano che il 
ibero comune di Geuora ti 

emancipava da ogni influen
za estema di tipo fcudale, 
tendeva a contrapporrc alia 
tradizione, che imponeva I'uso 
dei documenti scritti solo in 
particolari solennitd, una uti-
Itzzazione intensa dello »scr t -
ba - o - notarius ~, attravcr^o 
la minuta, e del tutto priva 
di retorica, registrazione dei 
fatti della vita. 

Con lo stesso stile secco, 
mirante a cogliere I'essenza 
delle cose, i notai genovesi 
ci hanno tramandato copia di 
trattati internazionali di enor-
me importanza per quei se-

coh e la registrazione di ba
nal: tramazioni, tipiche della 
vita quotidiana. 

In una bacheca e conser-
vato il trattato del 1188, scrit
to in arabo c latino (a Ge
nova esisteva un •> notarius 
linguae saractnae ~) con cui 
Vemiro di Majorca si impegna 
(dictro penale) a favorire i 
mercanti genovesi. C e , poi, 
tutta una serie di documenti 
utte.ttariti i buoni affari che 
t mercanti e i marinai geno
vesi fecero all'epoca del re 
di Francia Luigi IX sfruttan-
do la sua «stramba mania 
di fare una crociata >•. C'e la 
ricevuta di un prestito di 
duemila lire * di genovini -
che Giacomo Marchese del 
Carretto aveva contratto con 

trc mercanti genovesi la-
sciando in pegno il trono del-
Vimperatorc Federico 11 e 
cV il favwso * trattato del 
Ninfco", del 1261, col quale 
I'imperatore di Bisanzio Mi-
chele Palcologo fecc il peg-
gior affare delta sua carriera, 
per cui, in cambio di 50 ga-
lee, cedctte at genovesi il suo 
impero. 

11 vero interesse della mo
stra non e stato tuttavia in 
questi document! storict, del 
quali forse I'unico elemento 
di rilievo, potrebbe essere 
quello delta assoluta mancan-
za di retorica con cui sono 
stati concepiti e stesi, ma 
nella abbondante messe di 
«carte* private. 

Da queste raccolte — gra-

GENOVA — Un'immagine della mostra 

zic alia innoccnte tjiam'a del 
genovesi di cui abbtumo ac-
cemiato 6opra — riusciamo 
quasi a cogliere I'attualita di 
quei secoli lontani meglio e 
piu compiefamente di quan-
to non lo potrebbe fare un 
marziano, che per conoscere 
la vita d'opni giorno del no
stra tempo, non avesse a di-
sposizione altro che uno del 
nostri quotidiani. 

Con tin atto notorio del 31 
marzo 1279, ad esempio, «Ce-

rasia Siciliana promette a 
Giacomo Porco di stare con 
lui, senza tradirlo con altri 
uomini concedendogli la li-
cenza, in caso di adulterio di 
tagliarle il naso, una mano o 
un piede. Giacomo, a sua vol
ta, s'impegna a non rinfac-
ciarle alcunche del suo burra-
scoso passato. 11 contratto po-
tra essere annuUato «ei caso 
la donna intenda farsi mona-
ca M. Vorremmo propria ve-
derlo, un notaio d'oggi, sten-
dere un atto del genere... il 
suo lontano predecessore pe -
rd non aveva certo ragione 
di stupirsi: di contratti di 
questo tipo se ne facevano, 
allora, ogni giorno. E non era-
no neppure duraturl perche 
nello stesso ~ cartulare * (la 
raccolta degli - original!» che 
ogni notaio teneva nel suo • 
ufficio) e annotato, a distan-
za d! qualche tempo che il -. 
contratto del 31 marzo era 
stato sciolto conscnsualmente: 
Cerasia siciliana aveva infatti 
preso il velo monacale. 

In un altro contratto, del 
1191, il tessitore Mariino che, 
insieme con la moglie, entra 
in societa con un vicino di ca-
sa per metter su bottcga, si 
impegna col futuro socio *a 
non here, non mangiare e non 
giacere con alcuna donna fuo-
ri di casa e inline a non par-
tecipare ad alcun gloco *. 

Quella del gioco doveva es
sere una vera e propria mania: 
sono infatti innnmerevoli i 
documenti attraverso i quali, 
ad esempio. « Ottone Longo si 
impegna per died anni, nei 
confronti delta madre, a non 
perdere al gioco piu di tre 
soldi al giorno *, oppure -Bai-
dizzone, in procinto di imbar-
carsi per trarre profitto d'una 
somma di proprieta della mo
glie si impegna con quest'ul-
tima a non sperperare con le 
donne piu di d ied soldi in 
un anno » (ed era una grossa 
somma, per quei tempi). 

Sempre con tanto di con
tratto scritto, il 2 agosto del 

1244 * Rogcrio de Brucha. di 
Bergamo, s'impegna a ouarire 
Bosso lanaiolo per sette lire 
di genovini». Bosso era af-
fetto da una forma di paraitsi 
e le cure che il medico si 
impegnava a fargll rimarran-
110 per sempre sconosciufe: il 
documento ci ha tramandato 
soltanto la condizione perche 
dovessero risultarc salutari: il 
paziente non doveva mangia
re, per un mese e mezzo, ca-
voli. 

Un altro medico perb ave
va fatto " autenticarc » dai no
taio la sua formula per cu
rare lc morsicature velenosei 
bruciarc un filo di lana tessu-
to da una vcrgine il primo 
venerdi di marzo e umioda-
to tre volte. E il farmaclsta 
non era da meno: nell'inven-
tario del negozio di Enrico 
della Torre * spezlale », tro-
i>famo fra le * medicine - la 
martnellata di cotognc, le ac-
ciughe sotto sale, lo sciroppo 
di rosa e il sangue di drago. 

Nei secoli dall'XI al XIV i 
notai genovesi * rogavano •* in 
tuttc le citta. del bacino del 
Mediterraneo e la mostra ct 
ha ricordato un contratto di 
vendita di -giovane schiava 
circassa* stipulato a Caffa o 
una dichiarazione scritta ad 
jliessandria d'Eoitfo da un 
mercante con la quale si libe
ra *per anni sei c mezzo* 
dall'obbligo della fedcltd la 
moglie r imasta in Italia. 

Un mestiere, quello del no
taio, di grande prestigio ma 
non privo di inconvenientl 
specie nci rapporti con gli ec-
clesiastici, come ci riporta, con 
incredibile freschezza, un do
cumento con cui il notaio Pie-
tro Calvl splega, il 18 febbraio 
1268. il perche non sia ritiscito 
a consegnare una citazione per 
danni all 'abate Abramo di 
Belqodcre. .Appena presenta-
tosi alia porta del convento 
venne accolto dall'abate dai 
quale venne scacciato con que
sta frase -Vntti cum Deo, al-
tramenti tu ci avarai la mala 
jornata!»«. Parole inequivoca-
bili, e sottolineate (come an-
nota diligentemente il notaio) 
dall'apparizione di quattro o 
cinque fratacchioni bene ar-
mati e male intenzionati. Per 
il povero notaio non rimase 
altro che la fuga - non pos-
sando fare altramentc * come, 
umanamente, lo stesso Pietro 
Calvi si giustiflca. 

Paolo Saletti 

riv/sfe CONSUNTIVO DI CINQUANT'ANNI 

J 

EJ D A W E R O difficile sfuggire 
alia suggestione del tema 
sottoposto alia nostra atten-

zione da una pubblicazione che. 
come questa (1). si riproponga di 
tracciare un consuntivo italiano del 
cinquantennio 1913-'63. Una idea 
del gener^ appare infatti nnordente 
e provocatoria proprio per la scel-
ta del periodo. che sottintende una 
distlnzione. una stretta neeessita di 
ricollegare valutazion: e giiidizi al
ia comparea di macroscopici ele
ment! di differenziazione e di no-
vita rispetto al passato. nella fase 
storica che si apre con il 1913. Si 
pud dire che i motivi di eonsenso. 
che non sono tuttavia di poco conto, 
si arrestino quL E* possibile, infatti. 
giustificare una simile scelta con 
argomenti attinenti a vagbe moti-
vazioni di comportamento sociale 
<-il 1913 pud dirsi aver segnato di 
fatto la fine della bells ipoque, 
dell'ultima eco dell'800-), a mal-
s.cun elementi di storia tecnolo-
gica ( -da questo "punto di svol-
ta" l'uomo h entrato in un'epoca 
nuova sempre piu dominita dalla 
Tecnica ») . o ancora. a dati di fatto 
spazialmenlp assai limitata (*con 
l'evoluzione economica e socio-po-
litica si e entrati nel tempo dei 
consumi. delle scelte. degli onen-
tamenti di massa - )? 
' Certo tutti questi fenomeni si 
sono verificati in misura creecente. 
ma non sembrano di per s6 suffi
cient! a fissare nel 1913. c:oe nei-
l'anno che precede lo scoppio del
la prima guerra mondiale. il mo
menta di a w i o di una nuova fa*e 
della storia umana. o. piu hmita-
tamente. di quella nazionale nel 
cui ambito. per di piu. esst si pre-
sentavano ancora, tutto sommato, 
come di margine. Percid una pe
riod izzazione del genere uud essere 
considerata oltrecbe intelligente-
mente scelta carica di feconde im-
plicazioni solo alia condizione che 
il discorso non sia riferito a.d aspet-
ti estenori ma si ncolIeghL al mo-
vimenti di fondo dell'economla e 
della societa del capitalisrno ma
ture Perche proprio qui e da ri
ce rca re, a noatro a w i s o . i l senso 
effettivo della ricordata sc*lta pe-
riodizzante, 

Si deve d o e eoasiderare che i l 
1913 aecna I'ultimo mat dafla bre

ve stagione nella quale i contrast*!, 
apertisi dopo l'ingresso delle socie
ty capitalifiticbe avanzate in quella 
fase suprema che ancor prima di 
Lenin vari economist! avevano gi& 
definito « imperialismo », potettero 
essere risolti sul piano dello scon-
tro incniento o. al massimo. su 
quello del conflitto locale. Da al
lora in poi il mondo sara continua-
mentc coinvolto in laccrazioni e in 
guerre di varia eitensione che 
avranno al centro in un primo mo
menta il cozzo fra Imperialism! per 
la conquista o la riconquista di 
mercati e poi. aU'Lndomani della 
Rivoluzionp d'Ottobre. la lotta del 
vecchio modo di produzione con
tro il sorgente socialifimo. 

Solo partendo da queste Dremes-
ee ci pare si possa mtendere piu 
propriamente il sigmficato del-
l'anno 1913 che. per quel che ri-
guarda l'ltalla. vede la nratica fine 
del g.ol.ttismo ed il consolidamento 
di quella che e stata dcfinita - La 
base dell'industrializzazione - che 
si era venuta formando proprio di 
conserva con la comparea delTim-
perialL>mo nelle economic capitali-
stiche p*u mature ed entro cert: 
l:miti anche attraverso il loro «o-
stegno o i loro scontri, 

M A vediamo intanto come si 
presenta il fascicolo. Esso e 
divioo in tre parti intitolate 

l'uomo (proprio cosi!), la tecnica 
(ehe e quella piu deludente e l 
o w i a ) , Teconomia (con indicative 
omissioni come :1 prelievo fiscale, 
la dinamica dei nrofitti, la concen-
trazione industriale e finanziaria. 
il consolidamento della frattura 
nord-sud. 1'industna — ed 1 sal-
vataggi — di stato). All'intemo di 
tali parti sono raggruppatp noti-
zie e 6erie storico-statist.che ri-
guardanti Der la prima la popola-
zione. la forza-lavoro. le abitazio-
tii i servizi pubblici. la vita poli
tica e la cultura, per la seconda 
le comunicazioni. le macchlne e le 
nuove scienZA applicate, per la ter-
za la produzione e la formazione 
del reddito. le prindpali produzlo-
ni agricole ed industrial!, gli im-
pie ih i de l reddito prodotto, i rap

porti con l'estero. la moneta e i 
prezzi. 

Questo complesso di dati offre 
al lettore una somma di informa-
zioni certo non tutte di primissima 
mano ma raccolte. riunite e quindi 
confrontabili con comodita e pro
fitto. al notevole grado di precieio-
ne e di sofisticazione attinto da 
— Mondo economico •• che e senza 
dubbio una dellp pubblicazioni po-
litico-economiche p'.u brillanti e 
piu rappresentative di un certo 
strata di tecnici — e di tecnocrati 
— che. allevato fra l'Universita e 
e!i uffici studi di grandi imprese. 
di ministeri e di enti pubblici, ha 
poi trovato nella comunita europea 
lo sfondo piu congeniale per il pro
prio impegno ed il senso stesso 
della propria prospettiva di lavoro. 
Nuoce semmai a questo gruppo ap-
parentemente affiatato — con il 
quale d'altronde varrebbe da par
te nostra ia pena di impegnarei in 
un d.scor=o assai o'.u serrato — una 
eccessiva autoconsiderazione e la 
forte tentazione di presentansi co
me una specie di -«dis.nteressato -
interprete del fatti economici (2). 

Ma queste. forse. sono le carat-
teristichp piii appariecenti e rap
presentative del tipo sociale che 
essi hanno anche contr.buito a far 
sorgere e la cui oDera tende. so-
stanzialmente. a offnre una verni
er di rispettabilita. attuale e sto
rica. al slstema edificato dalla bor-
ghesia italiana del quale semmai 
si tende a volte a oorre sotto accu-
sa certe punte di brutalita e di 
mnoranza che potrebbero ad un 
oechio attento apparire rivelatr.ci 
di mail assai profondi. Quando In
fatti ci si awic ln i a! -Consunti
vo 1913-'63» Der un piu circostan-
Ziato esame, quelle caratteristiche 
balzano innanzi con tutta evidenza. 
Si prendano le conclusion!, che so
no poi raccolte nella premessa al 
material^ documentario. - Sin qui 
— vi si pu6 leggere — abbiamo 
colto le modifiche strutturali posi
tive, le note liete. Ed e giueto che 
cosl sia: poiche il consuntivo 1913-
1963 e. per certo. altamente pos!-
tivo: quanto nessuxi nostro padre 
o fratello maggiorP avrebbe osato. 
nel 1913, antiveden* *. 

Certo v i aono ancora zone cTom-
bra da alimlaart. S d ecco di nt*o-

vo in evidenza il «dis interesse-
del tecnico che parla *« Economia ». 
Ad a w i s o di costui essP riguarde-
rebbero, primo, « i rapporti con 
l'estero-, dove 6i e avuta «una 
espansione anomala nel campo del
le importazioni accompagnata da 
difficolt& crescenti nel campo delle 
esportazioni» e, secondo, - il gi-
rare a vite, sia pur lento ma per-
sistente. della spirale costi-prezzi». 
Xient'altro. Con l'edificante con-
clusicne: « P e r memoria e monito 
non inopportuno in un pacse che 
si e, negli ultimi tempi, abituato 
a vivere su moduli di consume 
e di spesa alq .anto superiori alio 
proprie capacita -. Ma non si era 
letto. in tempi meno orocelloei. nel 
numero speciale di fin^ '60 della 
stessa rivista che «de l resto. e 
ben noto, le aspirazioni dei consu-
matori continuamente aumentano 
e si dilatano, Der cui. consolidan-
dos". cr?ano anche la base per ul-
terion domande-? A volte il «d i -
s i n t e r e ^ e - gioca. anche nel breve 
periodo. qualche brutto scherzo. 
Tre anni fa Cera da esaltare. no-
hilitandola e scontandola indefini-
tamente per 11 futuro come punto 
di arrivo e di partenza 1'opera 
dell'ultima eenerazione della clas-
se dominante. adesso squilla U 
tromba dell'austerita a eenso um-
co. ed allora si parla di -modul i 
di consumo superiori». ccc. 

IN effetti chi ambisce a trarre 
un sia pur sintetico bilancio 
di mezzo secolo di storia di 

un paese come l'ltalia non pu5 
consentirsi n6 affrettati aggiusta-
mentt n6 l'atteggiamento di ch. si 
acemga a fare una somma algebri-
ca dove l'importante e il risultato 
finale: il 350% di aumento del red
dito nazionale. il 216% dei consumi 
privati. le automobill a chl le vuo-
le. 1 frigoriferi™ Con le serie. i 
dati. 1 raffronti quantitative maea-
ri oculatamente selezionati, dispo-
6ti in bell'ordine a dare apparente 
eoncretezza alle proprie test. Oc-
corre invece guardare piu nel pro-
fondo: occorre, nel caso nostro con-
siderare il peso ed il signlficato 
dl fatti come quattro gucrrf nelle 
quail ft pa«M • atato traaclnato 

con una dispersione di ricchezza. 
e di energie difficilmente calcola-
bile, venti anni di fascismo, la tra
gedia, lunga quanto il periodo prt -
so in esame. della nostra agricol-
tura, la -quest ione meridionale», 
l'emigrazione di sterminate masse 
di italiani alia ricerca di lavoro, 
la piaga. durata decenni. della di-
6occupazione di massa. 

Ma coloro che hanno tratto le 
surriferite conclusioni non hanno 
certo neccato di involontaria o m u -
sione o dimostrato scarsa dimesti-
chezza con tecniche cbe non siano 
la loro. In certi nostri dibattitl a 
proposito dell'Unione Sovietica nel 
periodo di Stalin si e narlato di 
- guistificazionismo storico- . Ci pa
re che questa espressione possa es
sere usata anche per la fatica dl 
fine '63 del gruppo di « Mondo eco
nomico ». 

Giorgio Mori 

(1) Consuntivo 1913-1963. Numero 
speciale di * Mondo economico». «. 
XIX (1964). TU 1. Pp. 114, t>.n.».. li
re 7 500. 

(2) A riprora di tale dUintermttm 
ci sia contentito di mfrangere per 
una volta la rcgola non tcntta ch« 
victa note a pie" di pagina su un quo-
luiiano per nportare un brano dt dia-
logo fra vn Eusebio ed un Horcstano 
apparso sul n. 5 di * Af.E.»; Poi
che noi due abbiam » parlato econo
mia - ; ma i evidente che, topra di 
noi, troppl intertoculori hanno par
lato di pohttca, « tuttora tendono a 
* parlor politico *, condizionando le 
scelte economichc. Vero i. perallro 
che le tensiont economiche si son 
tatte tanto pressanti che le parti si 
son forse rovesciate. Ed anche cht 
patrocinava la formula politique 
d'abord e indotto oggi ad es%cr piu 
cauto, ed a ccdere it passo air* Eco-
notma *. La raoione, la » competen-
za * si avvterebbero cosl a celebrare 
nuovt trionfi. E non sai se sotto-
Uneare la lievtla con la Quale si 
tenia di inlrodurre la disttmione fra 
politico ed economia (su una rivi
sta che si definisce di - politico eco
nomica * e come se esaltare t parcri 
di un Marjolin o di un Carlt signi-
ftcasse solo * parlar Economia *) o 
il compiacimerlo per la conquista 
delta saggezza da parte di chi * par-
lava Politico * e si ritmneva ormai 
perduto certo non al Unguoagio dtlla 
scienxa ma alia $ottanza M H I ton 
defhUU 'NUM. 
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