
lì Fascismo é lotta per 

la esistenza e la grandezza 

della Nazione, contro i ne

mici esterni ed interni: 

per la valorizzazione degli 

elementi nazionali airin- 

terno e all’estero.
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Xini si f)i(ó ¡HU'í)ia par{iir<* ron 

ps . r i . ' - ( ì ( ' l  Ktori«‘o

c-Iic lu “Siai-cia su ìionia'* Ì!V(*i(K‘i'à 

.sull’iiirra¡íMjí)il(‘ <‘!u‘ a giii-

a (li inciiciisa c Ií'vií>aía

inifiiiiji iii'ìlu s[)a/.t() o 

fifa n T<‘in|>o i-lic (iai usiSìi ani pas- 

<• sc<jl|)i(i, i'iiio a ì!1<*ì»iiì-

pK'jìi fbiìi (1<>Ì . ;üá unua 4>(l

i n i p l a i a b i l i »  l i c n i i f o  ù i  ( u n t*  h ‘ i'al- 

s i í á ,  m i f c o  e r(*i|{*k* i n i c r p i e h »  d i  

tiilìi» le Vi r i l a ,  i is iico, .m ín imo  v 

Í'í-Íh) <‘i'ii!i(5Ìo.ivihia (h-j r;)( i ì  c‘ d e i  

u i i s f a í í i  ch i  lì» f ! ’a.ssi: tu i ‘ o'craji 'i*“ 

nv i)  f m i i i a n a  la  sa c ra  S io c ia ,

Hi p o t r e b b e  i n v e e c  di.«.sci>iari> 

su IJa  p i is s ib i l c  p i 'o b ab ib *  (i'asc<>ii- 

(h Dzn c h c  avi-à m.'l f u í u r o  t p i c i r a -  

c h ’c ^una  c p o j jc a ,  in  .ycaufí«- 

•sH.'c, d o v e  i l i  i : í íp . . í in  t !o  a f tu tdo  

i t i l i o  Ir, .spii-iio d e i  i x ip o lu  i t a l i a ì i o  

e  che  .si cbia i i i ia .

“ M A Ì U ’I A  HT I ÌO .M A ’ '.

l ‘c ¡ ó ,  ilUlN!•al•^| ne i  h i i i  m e a n d r i  

( ie i ie  cM if  ìdera>vh)i !ì,  ( I t i l e  s uppus ì-  

'Ai(,ni, d e l i e  d .- i l v a z lo o i ,  i n m í í d l a n -  

ihssi f i t  p;;;-o s i l i  f a ( f i  palesati , ba- 

¡ a iH Í i s i  i iH í í í f j  s i í J ía  fo b ic a  cunse-  

/^eciKia, i iH id ic a  u n o  s í u d h í  p ro iu t i-  

d o  (• t u 'o  n e l l a  s i ia  e s w i i z a ,  d a  j i- 

.vu !! i i ì (S  a ps Jfis'ì, c o m e  m i  piMible» 

Uia ai-di ìo e pei 'lcti i'oso; ì j i i ìsk ì ì

(i!i.‘- i^lia i) il(> .

iM iua,iu  ( lu ii id i il l ì l ie v o

d e ii( ‘ rn nn cd ia te  b<‘!u r ic !u ‘ cíhik;-- 

f-'uetm» <‘b<‘ d a f l ’In liì'aas iK etiie  npi- 

1 itn a lis m o  a r r iv a n o  l'ino  a l i ’-iíiíipu- 

do  dove .scruta, d if f id a n d o , i l  p i ù  

a c u to  es>oi*-:iiio ii>a<eriaiis<a.

I rif- iìUali n o n  p o trebbe ro  esseif' 

tiiÌM’*fO!‘i p c K h é  a b b ia m o  a v id o  ie 

r i, l u i i a  pi'olVmda zoaia ne ra  de ila  

. v( i-A’oM‘Ha, Hi'H'iiaii col m a rcb io  del- 

r in t 'a iu ia , t u l le  le  q im l i là  iieA'afivt* 

cht* u m a n a  m cn ((. p u ò  imnia/> 'inar(‘ ;

T radiim nio , viltà, isium iinia, 

vcrgoi-'iia, assah-siiìio, riiuie^’aV.ione, 

<Hk( rzi<}jie, pai cciayiioiie, Hconfitia, 

odii>, Kcliwno, coiìariiia, {Icnioli/Jo- 

ii<‘ ,oitesa, briMiiira, vendetta, 

diiV, periii'iia, ecc.; perché

abbiiuno oM.s;j H<d!a vivida realt¡1 

dtdrIta lia  Fa'-cisia tiitlt> le (¡naütá 

piisitive, iaviiliatt' aìl'a nostra Pa

tria p(‘rfi»o dalli» più ftdici nazioni 

di i r i ’̂ rbe, che sì uft'iaiìcaiìo come 

ahre ita lile  pietre luifiari, cbe i'or- 

niaito ii pairimonio intaufiibile 

della Patria pin btdlai e.sst' hoìios 

Lavoro, amíH't, lede Ita, RÌttia, 

ìta ltà , forzi», consens«!, perdtmo, 

ui'go^io , d ignità, lìcllezza, co.strii- 

y.icuv, rictiKÌrliKioiie, x'iitoria, al;iií‘- 

»■azioats ftMÌts vita e <a«te, ialite 

alti't* ancm'H.

L
BENITO MUSSOLINI

B U S T O  D I A D O L F O  W i L L T

Qne;te qualità positive sono le 

vcighe, diriiit c robu.sie, che l'or- 

mano i{ Fa.‘ cit> Ìilttoritx delhi nuo

va ìtniia elle ofsg’i rivive ji lFaii-

<i('a Ììonia ìa città ini«

merlale, .strette fra di loro dal prt‘- 

’/.iuHn luistio «lei .>-'aci‘]ficio dtOla mi- 

SÌ'for<‘ |>‘hn*ine;/,za italiana; doYt* i>i- 

^aid t'g’gia .siipi*rba <■ .sf'olf><)rante la 

KtnU'e Littoria del Divitto Itaiìct».

Htal'.ilite ()i'a un paragone fra ie

ri osi ofiii'i, spas.slonalamtnite, Hin» 

c( i‘am<'ni<% siceiidendo pure ai mi- 

liiml (ít'fíng'li; peiisate .ì-'oìì) un ai- 

timo Me vi basta nn anno iuvcct» kc

e.ccorris t\ ct'rtaménte coiuiscOTete 

anctu-a (> Infine, i merili del Pa.^cis-

ino del Mio M ’t'K.

, .Amn,

Il proclama del Duce a tutti i 
Fascisti Italia

l*'a.scistii

“11 t<‘jzo anniversario delh» Mar
cia sn Rc.ina, con la quale s’inizió 
la rivolnzione che portammo fino 
alla meta senza titubanze, trova h* 
fil<. fascìstt» ct>si .st‘rjat<* come a ll’i- 
nizio, irrobustite dalla disciplina e 
disposte al saicrit'iclo.

“-Nelle rile avver.'-arit' prevale in- 
vei't' la i'onfnsione.

“1 dirigenti amniettono la lort) 
Hcivniitta e la loro impotenza,

“Per il bene d< 1 |>ac,se abbiamo
HCiiolto il v<H-chio rtig'lme Ktnnilibe-

r a le , e d  i l  p o p o lo  i t a l i a n o ,  i i  v t 'ro  

j jo p o lo  n o s t io ,  a t i'e  a n n i  t l i  t lis ta n -  

za c o n fe r n ia  la  v e r it à  d e l la  nt>stra 

d o t t r in a ,  c iv c tm d a n d o  i l  G o v e rn o  

l'^asc ista  n e l s u o  p ie n o  conncnHO .

“Nt 1 terzo anntj della rivoluxh)- 
i)( fascibita Hìamo giunti, oltre an
che il previsto, a ptiri-e saltlamt'ntt* 
le basidello .Stato l-'aHcista,

“ tl nostro .sistema organico pon<‘ 
in pratica principi della no.stva <l«t- 
Irina t'ondunientale.

“Tutte lo masse lavoratrici si .so
no ni( SKC Htitto l ’emblema tléllo Sta« 
to Fascista etl il masHÌmo etiuilibrio

di tutte It- forze o «li gli inte-
rtssì costitui.vce hi crtíazitíne ori
ginale dt Ha rivoluzione iasei.stii, 

“Oggi stiamt> iiutuadranrto in ftu*- 

ma supt»’‘ba tutti i At‘cchi prt>blemi 
clic mettevano in perh'tdo ravvt'nì- 

rt‘ ed i destini di grandi rt^gioni .spe- 
ciaìmt nte di tiueÜc del Sud.

“Ovuntjue soi’gt>nt> nuov«'̂  Istitii- 

zit>ni. L’attiiale .stato di co.se stagna 
l’iniziti d'una nuova fase nella no
stra Sttn-ia nazionale.

“Affincht' ci si possa mantewei’e, 
MI qut sta via <H progr<‘sso <• nect».̂ -« 
sario che- ci xjerft'zionianu».

“ !ìt'vt»ntt venir pt'rftizitmate le 
cori)oruzioni, la Milizia, lo vaHlt' .sti- 
jicrbe L(‘gioni ed ovuntpic bisogna 
cht' hi tlisciplìna regni Movl’rtna, 

“Siate st'mpve più ctìscienti delh* 
vtistre ri ‘ piuisabilítá e ricordate che 
la const gna é unica: ObbtMlieniia,
saviezza c tenace os’it'rvanza delle 

virtù i-tminne.
Mn.s.solinI” .

La fatidica marcia
11 destino, il granii;;- governalo- 

r(̂  delle gf'iili, l'aveva stabilita prr-- 

;i vvisaiidola in uni delle tanle 
i-iirri' ccriinniiit'. clu» lii facpvand

ili nostri niovti.

Fu prorisiimMiti' iifirotiohre d(‘l 
li) 21 n(‘l (’IMITIOKC) M ON UM EN 

TALE (li M ILAN O  Hill caduvei'e del 

povero IIA ÌJ J IN I, iiu onesto hivora- 

(ore padre ¡li Ih'M und ic i fig li, vil- 

iiu ‘!i!(' aMsa.Hiiiaìo iip lla no.sira .stuM- 

■sa IvO.MA UH anno prim a dalla Holi- 

ta niaiio ciidarda. eh; il nostro Chipo 

l)rf:'dÌKHe cosa inai tesa

Ricord(nM) -Hempre le poche paro- 

h' didlf' dal DUC’E con voi-̂ . ft'rnia, 
ina vibrante di pas.sioiie e di amo
re per il povero morto: “Tu sei ca- 
davi rti ina non niortn Ui vivi e vi
vrai KCinpri  ̂ con inii, .su di noi e ci
i-'i gnirai col pen.si(‘ro quando tor
neremo alla t'iílá Eterna” . Ed an- 
di-ciiio a KOMA a dctiaro le leggi“.

Ili fato /mantenne la pronie.-i.-;a 
cd ini anno di poi le forze fascisie 
iin])!).sr*ro la caduta del vectdiio li- 
moroso »;d inetto re.ginie, assumi li
do tutto il ]ie.so della re.spoil3abilità 
di governare l’Italia; Mussolini fu 
(diianiato i' si fci'e chiamare una se
conda voha da S. M, Vittorio Ema- 
iiiicle in . che saggiamente nego la 
firma al derreto di stato di assedio, 
aliitualmente concesso in altra oc
casioni. quando la ciunnaglia niini- 
¡-■teriahi non poteva contenere il po- 
l'olo lavoratorf. che reclamava gius- 
lamentp i propri diritti ili e.̂ i-iten- 
za.

La Mar(da h u  Roma, ha dimostra
to elle il fasci.mno racco.gliava dentro 
di .sé airuniiono ini .grande senso 
di amor:" all’Italia, ininaceiata dalla 
bestia rossa, uno sjiirito di abne
gazione, un desiderio di comanda
re (Ile era uu .sat-ro diritto acqui
sito iiidle fan.goK;- írincee dal t’arso 
e di tl.SLAVIA. (H't' la ])urezza della 
nostra ft'de. la fedi? di'i morti, ci 
iiveva additato il cammino da se
guire.

K la nuda fu raggiunta sor- 
]:rendfndo tutto il mondo per non 
avere siiarso una .gociia di .sangue: 

era liberata dalla combricco
la -sudicia e dideteria did ])arluinen- 
taii:-mo Italiano, ch¡. nulla aveva, 
fatto per contender;;' il tias-so airin- 
fido vento cho aspirava daH’Ori(Mi“ 
tf per offuscarci la mento <*d il 
cuore.

La .MAIKn.V su liOMA segna nella 
storia dpi popoli un fatto sensazio
nale nei ri.gnardi didl'era poslhslli-
ca, chi' generalnyute porta con sé 
un lungo periodo di decadenza; con 
la Marcia su ROMA si (í dimo:-;tra- 

to ancora una volta che il popolo I- 
taliano sa trovare sempre la molla 
adatta per fare scattare i «noi nervi, 
sempre tesi (■. temprali a grandi sa
crifici, pronto a lottare vincendo e 
spazzando (lualsiasi ostacolo ìnter- 
posio alla mela sai-ra ed indistrut- 
tihilo della propria onorabilità.

Da quel giorno il DUCE ha avuto 
grandi soddis.razioni ed ha. sofferto
i più .grandi dolori; l ’anima cattiva 

dtd numerosi nemici inl:erni od e- 
sterni ce lo vogliono raffigurare co

me uu rettile velenoso divovatoro di 
lutti buoni .sentimenti, ma noi nu
triamo per ii nostro CAPO lo ste.s- 
so affetto che un figlio non dege
nere porta per i-iuo padre*, ehe ido
latra ed al quale non ammette in 
ria as:-ioluta ven.ga procurato alcun 
dispiacere, in difesa del quale é, in 
tutti i momenti della vita, disposto 

a sacrificarsi.
Da Roma il nostro DUt'lÌ governa 

p(M’ il bì ne deiritaJia e tiillt^ la ¡meli
ti sane approvano il suo ojieralo; 
egli guida le sue genti ispirato dal
la fede dei morti, dei nostri morti 
della trincea e della contrada : par 
loro perseVi'ra nella reità, via traC' 
(data, .sostenuto dal nostro amore 
che é grande,

CINESINO



Situazione politico - econòmica deli’ Italia
AGOSTO 1925

L ’Ita lia  l'ontim iii noi rHino aycciiLh'iilL- di 1 ranfiu ilità  o (li
liU^avn.

F atL  di jivandt* im portaiizu pu litifu  liaiuu) occupato la eronae;i 

in fiupHi.1 u ltim i tempi, i t̂i olo/Joni amnuni^!(riitivc di PaL''rnu) si sono

Kvnltp an im atissim e sanza dar Iuciko ad incidiuiti df'Mni di nota. La

torte prevalenzu ottHuiiia dnlla lista Nazinnah> su (¡utdla delToppasi- 

Hione ha di m (dt» Hnpi'rato In ])rovisioni ta ltc  a ll'in iz io  della lotta 

(dottorale, a lla  quola tome è noto venne data dalle parti in i-onteHa lui 

M ig n i fica 10 ttp 0 (‘i ii 1 e.

La dlverg,euxa l’ra il A'overuo Ita liano  c tiurdio Afgano per ruccl- 

•sioneH de iriuK . P iperno é .stata ri.solta con piena .sortdiKfazione dellM- 

talia. l i  f-5ottose.nretai'io ile.uli atrari esteri do irA fgan is tan  ha prc’ .sen- 

tato alla  nostra Deleftazionc di Kabul, le ;;cHKe del h u o  governo; lia

fo n in n ifa to  lu dentitu^ione del t ’onjandanti; la i)oli7.ia loi-ale ed liu

rimesso f.OOU sterline in oro. Ij'On. MuHMolini appena avuto la eoniu- 

nlcazlon.j uffic ia le , ha fele.nt’arain aH 'Lniiro  m anifestando la sua 

i^oddìsfai-ione ed il desiderio di eontinnare fra il due S tati i rapporti 

di am icizia.

O ttin ia  é la situazione economii-a del Pìirss». in  continuo aum ento 

l ’esportazione idie uid ])rimo si'inefitre di liUHst’axino sì é d im ostrain , 

pur tenendo ealcido del variato valore della nostra moneta, di M’ran 

luiiRa superiore a (luella dei*li seorsi anni.

1 íiennaio .‘SO (liusnc) 
L. 1.200.000.1)00

I n-21

l (lennaio - 0 (iiu.u'ui)
L. (i . ti8(! . OOO . OOO

1 »'¿5

1 tiennaio - Cingilo 
L. S . 5ii!t. 00 0 . 000

Una nuova affermazione nel campo industriale vien data dal
l'Italia con lo sviluppo jireso daH’indusIria della seta artificiale do

vuto specialmente alla Società “Buia V'i-icosn", Diamo alcuni dati rela
tivi ulhi produy.ione dì (luesta Società nonché rapporoto ¡ìercentuale 

fra la sua produzione p nuella eurojiea e mondiali* dimostrando ccísi 

in modo sintetico ed efficace rimmetiKo sviluppo preso dalla “Snia 

Viscosa" e l'importanza .urandissima dell’industria ilrdla ssfa artifi
ciale nel nostro Paese.

Produziomi V< ndito (fatture) Ordinaz. in cor-̂ o

lo  Semepire 10 22 

1!)2:J 

19 2-! 
I!i2à

Kk. 7 27. 7u7
•’ 1.2515.!) 4 1

■' 2.:>0!).ni7
" 1.014. lOl

Kk. 778. ;:o7 

i; (i 7 . 7 a iì 

2. ni'S. i!7:i 

. .'.(17 . S7Í)

K.a. l.HS.BOO

:i 7 :1 .0 0 0  

" i.:!74.r.so 
" 2.1 lii. 000

Rapporto lìercentuale fra la produzione “.Snia Viscosa” e la

Produzione' Luropea - Produzione Mondia’e

lo Semestre 1!)2 2 
102;! 
19 24 
liian

li . S !) 
s.;t7 % 

11 ,S4 
1 4 . 4 e %

4 . (ì(ì % 
n .7 i % 
S.24 % 

1 (i . 4 0 Cv-

Entro il corrente anno la produzione Italiana i)asser:i dal (luarlo al 

secondo posto nella s(‘ahi dei paesi lìrtidultori con circa 15 milioni di 
chilogrammi di filato, di fronte a Kg'. 8.:i.Si).020 prodotti nel 1024; 

oltre un .sesto della produzione mondiale del nuovo tessile viene perciò 

fabbricate dall’Italia.
A Torino nel prossimo Settembre avrà luogo una prima Mostra 

mondiale di Propaganda Turistica per la tinaie le adesioni di persolità 
e le sottoscrizioni degli espositori delineano un successo sicuro ed en

tusiastico.

Seàni del tempo
Ciiorni or ,-i<tno una vecchietta c h e  

ora é stata ricoverata in uu ospi
zio. .si era rc'cata durante una della 
libere uscite a visitar certe »iue be
nefattrici a cni narrava, lodandose
ne- come si svolgesse la sua nuova 
vita. Solo un pii'colo .guaio ne ama
reggiava nn poco la Kerenità*. il vi
no, di cui le davano un hiccliii'r * 
a colazione ed nno a pranzo, era 
aliiuanto annaiMinato, unalidie vol
ta un ])o’ troppo, ciò eh',' faci'va 
sospettare il nascondersi nella .ge
stione d til’ospizio di qualthi! recon
dita in.giustizia. E ctuicludeva es;da- 
mando fra 1,. g e n g i v e  sdentate:

Se lo sapc:-;se Mnsiolinii 
Nessuno, dal novecento eci uuidie 

prima, sino alla marcia di Roma, 
avr*4)be mai estdarnato, in taisi ana- 
lo.ghi: Se lo sapesse (liolitti;!
(iiolitti ie nominti lui come l'uomo 
])iu rappresentativo del regime de
mocratico) fu infatti una figura pu
ramente passiva, fu eon.stantem'nt'« 
un sulìalterno. Non ffcn .ie non (luel- 
lo che gli fecero fare ed i suoi com

pari lo chiamarono un grand^. uomo 
di Stato perché obbedendo alla vo
ce uiinn-'ralmente più fragorosa, 
:sembrava l’interprete di uno sid- 
rito universo. Sotto di cui ebbe vila 
il famoso luogo comune che il popo
lo italiano sì governa da sé. Ma 
ni)n c’é un’idea, una sola, non uii 
frammento d’idea (ìhe sia congiuir- 
to al .suo nome e (du ¡'gli abbia data 
per guida al po])olo italiano. 11 t!o- 
verno non ebbe per lui altro com
pito (ile di legalizzare l’espression.' 
della volontà poi)olare: i duci dei 
l'.opolo vogliono il suffragit) nnivnr- 
.•■alcV Anche .se iu fondo il popido 
non sii)»pia (“he cosa farsi*ne, (!io- 
liiti negijzia il sufragio universale, 
(ili operai occupano le fabbrit li;' «mI 
i (•ontadini i campi'.'’ (Jiolitii f;i un.i 
legge che sanziona (> rende legalo- 
questo -itato di cose, l.a stessa, gtsev- 
ra libica gli fu im))03ta. l'u un fun 
l'.ioaario amministrativo la cui sag
gezza polìca consisteva nell’a.ggior- 
gar sé stesso e Io Siato perché come 
¡’residente del Consiglio aveva l’a
stuzia di far credere che vidt'vu 
.scendei'i' «inando era cascato di s:4- 
la, (doH ((uando nvi'va dovutii coii- 
ced;U-i> ((ualche ctisa, e perché h ;-u - 

z:i saper impcdii't* ia ne.'SUii modo 
(die crrte eatliv*> idee si faccsser.; 
strada, le attiiava (juando non i)ot,e- 
vu più faro a meno di accettarle, *>d 
allora pareva che h; gai)ellassì' come 
ideo sue. Ed era abilissimo nel .giu
stificare i fatti compiuti, come s'

dove.ssero ancora accedere, ciò che 
faceva gridare i .suoi amici al mira
colo. Con le concessioni comprava 
le vittorii : ora ogni militare sa che 
vai meglio una sconfitta che non 
una vittoria comprata, e la politica, 
come tutta lu vita, é milizia dell’no- 
ino sorra la terra.

Tutta la democrazia mairco sem
pre di umanità. L’uomo é antropo
morfico per sua natura ed hu bi
sogno d’incarnare^ in una fi.gura viva 
i‘ fatta a sua ima.gin;-- e riomi,glìanza 
fi sue aspirazioni. Ci(> lo soddisfa 
))('ri hé gli fa pensare alle analo
gie ( he corrono fra lui e la sua crea
tura più eletta, in base ad esse re
golando la sua azione con un senso 
assai più profcnido della realtà (dui 
non (juando di sopra a sé abbia nna 
formula od una norma astratta. Per 
((uesto la veccdiietta la (inalo é con
vinta (die Mussolini possa essere 
nel buon vino é espressione genui
na del desiderio jiopoiare di sapere, 
di vedere, di conoscere chi lo .gover
na. fili uomini vo.gliono l ’uomo: cine
si o é 11 principale fondamento psico
logico della monarchia. La Logge é 
I n>ca. insensibile, insoddisfacento: 
essa é fors<< tioricamente hi .giusti
zia, m,i giustizia non sono coloro 
idie l ’apidicano. Se bene puri mec
canismi inca-gunici. Per fiuella vec
chietta come ormai per l’immens.i 
maggioranza del popolo italiano, 
•Viiissolini é il dejiositarìi) della giu
stizia, é il governante onniveggen
te, colui il riuale puni.i,'*(> chi non 
fa il ])roprio dovere, premia i bravi, 
r)ervad - influf la Nazione dell« sua 
iimanità, che poi é l’umanità dì 
tutli. é il (¡rande Ministro che in- 
terprt'ta ed e-sgue la volontà del Ue 
(h; non ]iuó mai sbagliare.

il g.¡vernante democratico cr.^de 
iuvet-e nel potere Illimitato della 
legge e semiira piovi il più profondo 
disprez;/.!) ppi* l ’iionio in .ìé. Il popo
lo allora cerca (11 eludere la legga a 
ricambi;! al governante il suo più 
l»rotondo disprezzo. Mus.solinì al con
trario é l'ìinnio fra gli uomini e 
tale app;ire intuitivamente al noHii'o 
ruipolo. ondf la sua autorità é fatta 
di relazioni vive, di a;spirazioni (ì 
di dipendenzi- umane di un potere 
intellegihih* a tutti. Le sole rìvo- 
Itizioni che abbiano avuto uu .su(*- 
ce.HHo dnrevol.; furono (luelle appiin- 
lo cJie -i riassunsero in un nomo, 
di ess,. interprete () il duce, su
scitatore ed espllcatore. il (juale a- 
vessfi anclig' un passato militare. 
Mtissolial presidente senza la mar-
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(da di Roma e la Milizia, non sa
rebbe stato che nna espressione 
parlamentare, ed il popolo invec;- 
non vuol confonder;-ii con le idee, 
ma ammira, il successo e la forza, 
(luando in essa seni a la suprema 
logica. La democra'^in ha il torto 
di credere che. l’utnanìtà sìa per
fetta prima assai che es.̂ a aia di
venuta tale, ciò cdie é ancora mol
to lontano: ma l ’umanità é di un 
profondo buon senso e non vuoi 
essere ritenuta migliore di fiuantf» 
non sia. e dì sé sola si fida f;- di 
i‘ìó (die le somiglia. Certo vi .sono 
infinite leggi, re.golamenti, iiorm(\ 
(drcolari, istruzioni che vietano di* 
porre acfiua nel bicchiere di vino 
elle» ,-d dà all* vecchie deirospinio, 
ma ne.ssuna di esse dà più forte 
garanziii ohe non la speranza ncd- 
l ’influsio e nell'azione dì una per
sonalità superiore. Per questo ì 
nostri avversari credoiAo di dircd 
la maggior villania quando affei'- 
mano tdie il Fascismo fa regr.-̂ dir 
la Nazione verso una forma di go
verno paterno e ])atriarcale, mentri' 
essi avevano esjiresso da tiuella 
che :i lor pare la Storia, formule 
tecniche ed immortali che rappre
sentano solo presuntivamente- il 
v'.ero progresso deH’nmanita. Ma. 
r- 0 s {o p uro eh e l ’n m a n i t á c‘ 0 m e s ]i e - 
eie sia veramente suscettibile di 
pro,griji:;;o, quelle formule sono 
e;-;presBioni di una nnilatei’ale csm- 
cezìc'ne del progresso. loifiifti da 
formula democratica é fondata so 
lo su un’esperienza negativa dtd 
mali arret'ati da altri rtigìiii, 

e- Su una speranza immaginaria e 
cerebralmente constìtuita, che .gli 
uomini sian maturi per una loro au
tonomia, cho é data come noces,3a- 
ria e fatale attuazione di progres
so. E tutto ciò é cntistorico eti 
antlpsicnlogico : antistorico perché
non c’é regime del passato, sia an- 
(die il iie.ggiore, (die non abbiti avu
to quali he lato huono e solo di 
que.sti hisognerebhe tuier conto per 
formare un Hentinunito polìtico: 
antlpsicologico jierché l ’uomo in 
fondo a se .stesso non si ritiene co
si l)uono da meritar tanta grazia 
ed allora deH’ingenuita di chi glie
la concede sì vendica tornando al
lo stato di natirra, cit) che non »é 

certo nn progresso. lOd infine! la 
conci'zione democratica non é sto
rica se non percdié risale al pro
cesso intellettualistico dì una dot
trina o tutto ul più dì un partiti),’ 
ma noiv all’esperienzn tragica e to
tale di tutta la uman i ( )uv

politica che é la storia intS'grale 
dell’umanità.

Umanità, non quella che dà Te- 
timcilo.gia airunitarismo e dhe é 
fumoso sentimentalismo politico, 
ma umanità nel senso morale del
la parola, che vuol diro intElligeii- 
za. compressione, intuizione della 
nattira umana, con la severità e 
le indulgenze ohe tale natura real
mente comporta, Que.sto é il senso 
n u o v o  che oggi alita in Italia e 
che pervade i l  Faaeismo, onde noi 
sentiamo di es,sere veramente nna 
nuova società che si forma. Ieri 
su la piazzetta di un paese, pas
sava u n  u h r ia t 'O  eihe malmena'v'ìa 
la moglie ridotta a vivere di elemo- 
. îue con i suoi cìn'que figliuli. Due 
giovani operai fascisti si sono a-v- 
vicinati, .si sono Informati, si sono 
impietositi ed hanno afferrato «il 
bruto, conducendolo dai carabinie
ri. Dì quale mandato erano essi 
investiti‘Í In fondo quel ma.^calzo- 
ne  n o n  aveva commes-so nessun rea
to  piH-rseguibile a se n s i di legge. 
Perché quei giovani s’imniisciliia- 
vano negli affari a ltru i’? Quell’uo
m o  e ra  c i t t a d in o ,  era libero, fruiva 
dei diritti civili e politici, e quei 
due giovani non avevano nessun 
le,gale autorità su di lui. E pure 
hanno violato la sua libertà per 
s o n a le , e si sono arrogati un pote
re che solo alla legge compete ed 
ul suoi legìttimi esecutori. Ma i 
t̂enrpì so n  mutati e gli uomini di 

'“Mussolini .s f ‘ sentono insigniti di 
u n a  m is s io n e  ohe va oltre il pote
re arido e casuístico della legge, 
d e p o s i t a r i  dì un verbo di dignità 
nazionale e di giustizia superiore 
che la lo ro  umanità ha sviluppato 
nei loro cuori e tdie l'esempio del 
Duce li autorizza a far rispettare. 
Vogliono eh’- ciascun italian'o in 
ogni sua azione abbia a pensare:
..- Se lo sape.s.se Musi^'olini; —  ciò
(dio non corrisponde a feticismo 
adulatorio ed a sbi.gottito timore 
per un mIni.itro potenti, ma a rag
guaglio della et ndott i morale verso 
nn uomo tipo il ui n:)m3 acquista 
valore in.stituzi m di per la sua na
zionale umanita i ipin jsentante mì
ticamente di una jeggg. clemente e 
■ievera ad nn tempo, che va ben 
di là deìla leg,ge espre.9.sa dalla 
parola scritta.

i’oìché la rivoluzione fascista sa
rà per l ’Italia sopra tutto una ri
voluzione moral"-.

Mniilio lìodi 
Deputato al P; 1 in ito

...E compì l’ ultimo suo sogno, 

morire per la patria...

Amava con delirio sino allo spa
simo.

Era la sua passione di quelle che 
martirizzano 1 sensi e bruciano l’a
nima lastnando nel cuore un acrt; 
sapore più amaro del pianto. Seni- 
liravagli nn so.gno lai morte delle 
sue più care speranze e non po
teva rassegnar.-ii. L ’umiliante sua 
dedizione svaniva nella fi’edda bar
riera d’una :sdegnosa indifferenza. 
E lei, bella n leggtmt da  ̂ :ul)r;.p>'-' 
un’abbagliante farfalla, con  la fri
vola incoscienza delle femmine non 
capiva rimmensità dì quella fiam
ma. Erii un o,ggc-tto di lusso, fragile 
ed armoniosa la sua bionda testo
lina di bambola, ma vuota com3 

lo nauseabonde ta.n(die d’un poeta
stro sognatore.

Carlo ricorda vasi sempre di 
(lucrila placida /-iera prima\wrìle. 
onando nel s;jnSito spasimo d’una 
veemente passione, gli manifestavii 
l’immenso suo amore. I€ nell’an.go- 
scia del ricordo, ancora vedeva il 
vermiglio taglio di quelle nialigixe 
lablìra di donna, incresparsi ner
voso come ad una ferita di coltello 
nel secco rumore d’una sprezzante 
parola di rifiuto.

Tentato .sfava d’uccidcrla e con 
mano nervosa stringeva una pìc(*o- 
hi rivoltella, ma la ragione vince
va lo spasimo d?lla carne. Ptni.'iu- 
va alla sua povera mamma già vec- 
(hia e unii lagrima santa evitava 
con la tra'-ipartnza del suo colore, 
u n'o rribìle t ra ged ia. Sembra va gj i
(die il (uior:‘ scoppiasse nel dolort  ̂
della lidta ch’egli aveva .sostenuto, 
e tremando cupamente si allonta
nava da quella giovane per non ¡nj! 
ritornare. E ¡-ome un’ombra dei 
pa.s.sati tt^nipi si perdeva nel livido 
eh i a r o r e d'un a s t r a da provi n c i a le.

Il rumore UBSordant-3 de’.l'imma- 
iie pavorosa tragt'dia che sconvolse 
rìut'->ra Guropa, giungeva con })oa- 
to di tuono sui ridenti campi d'I
talia. Montagne d’uomini perivano 
per abbattere l’orgogliosa prepoten- 
‘̂ a d’una Germania invincibile. 
Francia a.gonizzanta e l ’eroico Bel
gio mutilato chiedevano al mondo 
nel dolore della morte, giustizia ed 
aiuto. Torrenti di sangue e fiumi 
dì lagrime si perdevano nella vora
gine dePa notte. Madri impazzito 
gridavano alle stelle il nero loro

dolore, ma la fanta.^tìca «aaguigna 
orgia continuava con spasimi d'iu- 
feruo. 1/Italla indecisa fremeva e 
vi.giluva. ma l ’ar.dente cuore latino 
pulsava a favore dei deboli e la ci
viltà fu .salva per il sacrificio di 
Roma. Ogni italiano s’offerse in 0- 
locausto alla Patria con grandezza 
spartana. Ogni zolla del Trentino 
nascondeva un’insidia, ogni palmo 
di terreno copriva nn cadavere e la 
neve sembrava di fuoco. Brand-sllì 
di (‘•àrne- viva tappezzavano le roc- 
cie, il sangue aalpicava le pietre dei 
eaimmìni e membra umana sparse 
per ogni luogo, rendevano testimo
nio delle terrìbili battaglia.

Carlo, appena scoppiata la guer
ra partiva volontari» a iiel fango 
della trincea cercava di .scordare 
un’insano amore di creta. Era un 
altro uomo, il fuoco della Patria lo 
rigenerava. Per il suo valore, i su
periori l'additavano come esempio 
ed i commilitoni l'adoravano. Spes
se volte quando rimman:! peso del 
sacrificio lo accasciava, pemando a 
sua madre riprendeva nuovo brio. 
La musica dei cannoni l ’incitava 
a compiere sublimi atti dì valore. 
Instancabile e sempre allegro sfi
dava i perìcoli derìdendo a la morte. 
Una m)ttc d’intenso bombardamento 
gli iiffidarono ima dtfficil'fisima 
missione. Accettava con entu-siasmo 
e partiva. La trincea .sua distava dai 
rt; ti colati nemici un ceuirim.'io di 
metri. Arrastrando.si faticosamente 
fra informi cadaveri ed inciampan
do ad ogni ))asst} con poveri resti 
umani, pi‘o.-)t>guiva nelPoscurita, ma 
una terribile .«earhia, quando .stava 
per giungere alia meta. Io colpiva 
in un r;intolo di d o lo re ... . .

livide .stelle solitarie nel Cielo 
pregava nt) per i morti d’Italia.

,Passarono quij.tro 1 un fellissimi 
anni d'inauditi .gacrifiei, ma dopo 
cruentissime lotte l’alba d’un nuo
vo giorno .spuntava, I prodi solda
ti con la divisa a brandelli, dopo a 
ver soff.?rto l ’immeifitata^ onta di 
Caporetto, nel Piave sacro, mostra
rono ul mondo'il valore sovrumano 
d(-:i loro cuori. E l’Austria per
plessa veniva ti*avolta dalla mera
vigliosa fulminea avanzata che 
portava le arimi italiane alla defi
nitiva vittoria. La nostra gent:», 
gridava al giubilo di queU’ora co
si an.sioaamente aspettata.
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Ma venìrono con la pace (triste 
a dirsi) peggiori mali. I vili che 
a vevano seminato la disjcorda ed 
illiñiitato neiranimo dei timidi il 
dubbio della sconfitta, si camuffa
rono con l ’aiuto di una stratiiera 
nazioais e con indiretta complici
tà dei deboli governanti, in baldan
zosi apostoli d’una Idea inatttia>^ 
bile. Predicavano (e.s.si ehê  diser
tarono vigliaccamente al patrio ap
pello) la violenza, e schiaffeggia
vano gli uffie.iaii decoriij:*!, insul
tando ai prodi difensori del Grappa 
e del Piave.

In sua maggioranza erano vilLi- 
ni cre.«ciuti in fluide stalle e con 
meno intelligenza dei propri coin- 
iqi'lllini, che pretendf4vano perché 
portavano un fiare rosso aH’oc- 
(diiello la padronanza assoluta del
l ’intera nazione.

I caporioni con una istruzione ru
dimentale appresti nelle osterie, in
citavano la massa ìncos_cienti3 ha 
comnietten'e dE-litti inauditi e ì>ru- 
ciavano il tricolore.

Poveri illusi senza volontà pro
pria, venduti per un pezzo di pane 
a ll’oro iìtraniero e ciechi al punto 
di non vedere ì neri sintomi d .una 
vicina tf^mpesta. Si credevano in 
violabili a ll’ombra delle ro.=5se ban
diere. ma i bestiali eccessi loro a- 
gotavano la pazienza della nazione 
e l ’odio riiimpiva nel silenzio della 
notte il calice livido d’una natura
le inevitabile reazzioue.

Mu.ssolini, volontario di guerra, 
che aveva provato con l'amaro fan
go della trincea il battesimo del fuo
co, con pochì’-isimi fidati amici pre
parava con la genialità dei prede
stinati, un vastis,sirao morale- riipiti- 
vume-nto a favore della straziata 
nazione, e coronava la .sua meravi
gliosa opera, con la Marcia trion-- 
fale sopra Roma. “Dare l'Italia a,glì 
Italiani” era il fatìdico motto, che 
(K^viltava iu ogni cuore.*. Ed il Fasci
smo che sembrava nu’utopia, in bre
ve tempo prese vita e divenne real
tà. Passarono anni, e la lenta la- 
ì)oriosa rìciK^truzione dì tutti i va
lori esì-stenti nella penisola avve-- 
niva. ma per il ciclopico sforzo del 
veri patriotti.

Dalla massa del popolo italiano 
staccavasi un’alito dì vita nuova, 
come nella tempesta il raggio. Le- 
file di Muasolinì aumentavano con 
il .lento trascorrere del tempo per 
la .santità del suo programma e l ’I 
talica gente faceva voto per il suo 
trionfo. Carlo il valoroso giovine 
(die pi’{>v(> la straziante carezza del 
picimbo nemico, par un mìraiciolo 
viveva ancora, e luciva una fiam
mante medaglia d'argento al va
lor militare con altri distintivi d’o
nore.

Camicia nera partecipava alla 
Marcia su Roma e per il cammino 
veniva ferito, ma instancabile pro
seguiva verso la méta sognata.

Molti suoi fratelli eaagui cade
vano per la via che conduceva al- 
l ’agognato trionfo, ma finalmente 
-al tranaorìto d’una fat|coiia gior-> 
nata, con gioia indescrivibihv scor
gevano in un manto d’oro l’eterna 
città dei loro sogni. E avanzavano 
instancabili come marea inaflfera- 
bile. Già aiTivavano alle porta, d(ìlla 
Capitale, quando una fraticìda pal
lottola colpiva a Carlo nel cuore. 
Cadeva come fulminato nel sudario 
del proprio sangue, ma l ’ultimo suo 
sguardo era fìsso hu Roma. I suoi 
compagni di fede con gli ocehi u- 
niidi di pianto lo baciarono nell’ul
timo straziante addio, e rombi''a 
triste, (l’un .gagliardetto con dolcez
za di madre gli serviva da c-tepol- 
cro. Pallido come un bianco giglio 
di dolore giaceva nel proprio sangue 
benedetto, che aveva sparso stoica
mente per redimere a la Patria 
adorata. Ma il suo volontaria sa
crificio era la maledizione incsoi'a- 
bile che bollava a morto l’animo 
dei traditori.

Martire d’un sublime Ideale, a- 
vava compiuto l’ultimo suo sogno.

Morire per l'Italia.
Pietro llo.ssl.

Fatti veri che sembrano 
novelle o viceversa
Ciorni fa ho rischiato di compro- 

iiiettere la mia serietà di uomo po
litico, di giornalista e quello ch’ó 
più grave, di padre di famiglia. E 
tutto questo per colpa del miei ami
ci Gianferrarl, Rosboek e Miali che 
per esaminarti alcune importanti 
questioni della Venezia Tridentina 
non iic-ppero trovare altro luogo di 
riunione che una sala del grancìe 
Albergo “La.go di Carezza” a circa 
1700 metri sul sivello del mare.

M'aggiravo al piedi delle Dolo
miti, tra il Latemar e il passo di 
Costalun.ga, di buon mattino, allo 
scopo innocetitisaimo di mettere in 
moto il uro sangue per riavermi 
del troppo gelo notturno che m’;i- 
veva rattrappito le membra.

A un tratto scorsi una nidiai;» 
di ragazze dai co. îtumi più vivaci 

f  svariati, munite dì alpenstock *3 

.-iiicchi da montagna.
Si dirigevano verso il Ciardino 

delle Rose - passeggiata di para
diso e facevano un tdilasso in- 
iiiavolato.

Quel gazzerio pert) non mi dis
piacque del tutto. Le doun;? tede- 

finché non divsntano gra^’so 
butirrose e non perdono per carie 
unu dozzina di denti sono abb-ìs- 
tanza piacevoli, specie in alta mon
tagna-

Dpt-isi di .seguire a distanza la 
comitiva. Ma le camminatrici, pag
gio delle saette, in pochi minuti 
k; persero in una plnefri. Solo mio 
onentamento le voci.

Qui comincia Ui reaUà che sem
bra Jiovella ; o viceversa, a piaceri-

La bu.ssola uditiva funzionava a 
iu(>rpqg-lia e m pochi minuti fui in 
giado di raggiungere la comitiva

che si era fermata in una rafiur-i 
del bosco e aveva intonato lin co
ro.

Per non farmi scoi'gere decisi di 
restarmene iminobild e a débita 
d¡.stanza. Dapprima non riuscivo ad 
cfferrate una sola 'lÌarola; poi 
inambìentato, cominciai ad inten- 
flere qualche cosa.

Sie sollen sie nicht haben 

Des Brenner Scheiden Wand...

Erano per certo delle tirolesi e 
il coretto, se non sbaglio, un com- 
pìimento per l ’Italia. Un conipli- 
njento anche a me, dunque. Mi av
vicinai di più alla raclura canora. 
Le voci ora squillavano" più limpide 
(j il coro spiegava all’aria la sua 
melodia con vera imponenza.

Sie sollen crst sich gt'àften 

Das Grab in nuserm Land.

Tradussi mentalmente: non deb
bono averla la lìnea del Brennero, 
prima dovranno scavarsi la loro 
fo.ssa nel nostro paese...

Un pensiero gentile, poverine!
E incalzavano più veementi eh 3 

mai:

Sie sollen erst sich graben 
Das Grab in unserm Land.

Allora decisi di enti’arè in isce- 
i-a. Avvenga quel che avvenga, dis
si tra. me e me, ma il vigiia(jco non 
lo voglio fare anche se si tratta 
soltanto di donnoccole.

In quatro salti balzo in mazzo al
la comitiva, come un camoscio. 
Scompiglio generale, grida, grotte- 
sedie manliestazionì di paura, urli, 

anche risate sonore.
Tutto risolto rapidamente con 

saluti rascicuranti e una certa aria 
da direttore d’orchestra che vuole 
intendersi alla buona con delle co
riste che sì ostinano più del neces
sario nelle stonature. '

Riferisco il diagolo avvenuto tra 
me e le più sbrigliate della comiti
va come posso. Quel giorno, nella 
raccolta solennità del bosco di Cos
talunga, .sfruttai tutte le mie risor
se di tedesco per farmi intendere.

E .senza peccare di vanità credo 
tp: esserci riu.scito con quel garbo 
iiisinvolto che doveva usare Giaco- 
nio Casanova nel dire le più inver- 
snnili birbanterie al gentil se.s.so 

-- Capitale l ’Italiano?
Si, un poco.
Sta iiene, e io capisco un po’ 

Ü tedesco,
- - Ebbene?

--Capisco anche la vo.stra mu.si- 
c,‘i voglio dire.....

— Non comprendiamo....
 ̂ La vostra mu.sica, quel core' - 

che cantavate poco fa, quello 
tanto grazioso che consiglia agli 
lealiani di scavarsi la fossa nel Ti
falo pruìva di avere la linea del 
isrennero.

Voi siete italiano*?
Per servirvi....

— l'j allora cantate anche voi, 
clu* dovelo saper cantare tanto be
li- come tutti g l’italiani....

Ma la fossa? Prima risolvìa- 
la faccenda della fossa 

_ Momento di timideiiza e di esita
zione generale; la femminilità pn- 
1 « ) sta Va per d i s p e r d era 1 a p a s s i o n e 
1-olitica, e na approfittai.

-  Gentili signoriijè, chi di voi 
conosc(j 1 Lieder di Walter da Vo- 
.gelweide? Si?! Ebbene, mia l)ionda 
signoi ma, quella medesima fo.ssa 
u(.>i cl scavaremo sui prati tirolesi 
I-et conquistare.... ii Brennero.

«-n« pisce, canteremo in
sieme Il ritornello del tandavadaì..

Questa ultime frasi-vennero pro
nunziate quasi con solennità 

Qualche pudica scappò altro ro-

f i n  n ascoltaronoLno in iondo.

r n u l maturotta e provo-
/inlo P-® mali-

î boMa ™
Franco Oliu-lantini.
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La giustizia fra le classi LA  PAT RIA
Nel suo mirabile dìstiorsu di 

rugia Alfredo Rocco Ha (Unto cli(> 
la cloitrina fascista é una esigenxii 
J'ùmiani^ntale della vita modenui. 
ma vuole impedire l ’autodifesa di
clas.so, fonte, come rautodifesa in
dividuale del tempi barbarici, di 
di.sovdine e di guerra civile. ‘‘Lu 
Ktato, organi specifico del diritto, 
lia dii Beeoli vietato rautodifeBa 
ur* sociale”, in contrappo.‘3i?àoiio 
ira gii individui o vi ha sostituito 
la ^iustixia di Stato. B' tempo cho 
\lati la autoilifesa delle classi t- vi 
sostituisca la giustizia di Stalo".

Cobi il Fascismo dimostra di
avere una sua dottrina, cioè uu 
Buo particolare puiito di vista, au- 
che e prima di tutto nella “«lue- 
na sociale", in eotttra¡pposizione 
dftìisa col liberalismo e ool sociii- 
liàmo.

La giustizi-a fra le oIuh.sì é la
prima eomlizione dell’unitá morti- 
i'̂ * iìt'lla nazione, dairequillbrio fra
l i C'utps'ovie sociali dipendono il 
(■•tn.sPKJn’nu'uto dei fini Ideali, clii.' 
lì  nazione inteiide rasKiuugorp p

l'i conuui.yia dei mezzi materiali a 
(ió indi-spicnsabili: jjotoiizit. onoi’o, 
rieeheiiza.

Il liberali-smo ha la sua parola 
magica a cui ricorre, con ing^enua 
fiducia, per risolvere, come d’in
canto' tutte le pift (Spinose auestio- 
n!, contintia-mlo ad atten-dere l ‘e- 
ciuilibrio definitivo” , dopo i molti 
disequilibri provvi.'iori che equi* 
valgono ad altrettante rinunzie e 
ad altrettante ^ ‘onifitle della na
zione e dello Stato.

In ulllma analisi tutto si aggi»“ 
iila e ííenza sforzo, purché hì rispet
tino certe massime che, scoperte
un secolo e mezzo fa. serviranno 
per tutti 1 tempi e per tutti 1 luo
ghi, “L'e.'isetiza dello Stato libera
le, si continua a ripetere, consiste 
iti ció elle esso non vuole Imporre
ii perfezionamento dalFalto, mec- 
CÍ,nicamente, come .speravano i Ro- 
vratii ‘‘illuminati del .s e c o lo

ma vuole che il perfezio- 
i.ameiito ven.?a dal basso e con- 
siiita in lina elevazione spirituale 
intima, profonda deirindividud, 
re.‘iO capace di vivere ima vita col
lettiva ognora piii ricca ed alta, 
rerció rindividuo deve creare e
continuamente riei'aare i propri or
fan i di difesa, di copoerazione, di. 
produiiione; deve o.e;ni giorno per- 
fi-ylonatli per non vederli sopraf- 
fatti da altri; deve diventare un 
cittadino .gfcmpre migliore, perché, 
padre, produttore, terriero, politi
co sempre più vigile ed opei'oso e 
consapevole'’. K’ il soliito quadro 
idilliaco di quello che potrebbe eg- 
sere la .società He la “gara" degli 
individui, delle associazioni. deMli 
enti, delie formazioni sociali foK.'̂ '! 
vcrarfiente capace di instaurare f' 
dì Rarantire automaticamente t> pe
rennemente la giustizia e la pace e 
H* il trionfo deU'intereKse colloti 
ve-, nonostante l’inerzia dello Stato 
?ot..se da attendersi sempre come la- 
resultante neceasai'ia delle forze in 
(.■tiUtr-a.sto. R’ que.sto il vero "mec-- 
(. aniiitiio’’ antistorico d;eirindiyì- 
rttialismo liberale, che nega gli Sta
ti e le naKioni, con le loro e.sigen- 
?;f‘ concrete e mutevoli e postosi di 
frente lina volta per .sempre Stato, 
apftòciazione, individuo si arroga II 
diritto di determinare i compiti o
il “mestiere", come altri dice, del- 
rindividuo e dello Stato, e.'ialtan- 
(io il primo e mortificando il se
cundo. Allo Stato il liberalisimo li- 
aerva la modesta funzione di sem- 
pì.'cQ spettatore dei quotidiani con
flitti provocati dagli interessi e 
dalle pas.9ioni degli individui e dei 
gruppi sociali, .senza la facoltà di 
intervenire se non a fatti compiuti 
per riconoscere, il più delle volte.
I l  vittoria del più forte o per ten
tare alle volte dì rintuzzarne la 
prepotènza, dopo averla pasBiva- 
mente subita e dopo avere consen- 
tHo che lé coalizioni pipevalenti hì 
valessero di tutte le loro arti per 
l'cndere impossibili ogni efficace 
ruaxione collettiva. Sarebbero 
ane.ste Ì’aimionla spontanea el a na
tura li giustizia fra le classi.

I soyraiil iliuminati del secolo 
X\ m, dei quali a torto si deplora
il "paternalismo'’, ci hanno, lascia
to riforme poHtàche. legislative ed 
a testimoniare quanto possa in ogni 
», testimoniare quanto pos.s in o(?ni 
ciUnpo la volontà creatrica dello 
Slitto e quanto sià asKurdo rinun
ciarvi in nome di sterili e .sorpji'̂ - 
sate ideologie.

La realizzazione della .giiistizia 
ila  le cla.‘isi per opera d'ello Stato 
non implica affatto che .si debba 
prescindere dalle organizzazioni di 
classe form_ate.si spontaneamente, 
iinche j?e esige che .se ne definisca 
la responsabilità e se ne contenga 
l azione nel lim iti della legge, a 
t\'telii deirintcresse pubblico. Que- 
h;vc asH0 í¿iazi0 ni particolari d’al
tronde, sorte per difendere e far
1 ■'.■(‘Valere intei’essi parziali, non 
]‘;o.‘̂ :iono trasformasi, per la contru- 
(üzíone che non lo coniionte, ,negli 
ergani di cui lo Stato dovrà valer- 
.si per prevenire e dix’imere i con- 
fiitti di classe. Sarebbe come .se lo 
Stato, dopo avére rivendicat o a se 
sÉe».so resercizit) clella giustizia peí
nale e trasformato rudicalm.'^nte il 
concetto della pena, aviiss« conli- 
rnato a servirsi, sia pure sotto il 
i,roprio controllo, della famiglia u 
(•ella “consorteria" conie organo 
statale di giu.stizia punitiva. AI .sin
dacato divenuto, per lo, colpevole 
tolleranza del regime liberale, l ’u
nico orffa.no della dife.su di classe, 
i.) Stato deve finalmente sottrarre 
ctaelle funzioni essen?ialineiit<* pub- 
bllclio che é.sso era andato usur-
1 ando. Ma nel campo vaHtis.simo 
f’el diritto privato non vi é ragion j 
perché il sinditeato, libei-o e rnspcm- 
Babile, non continvxi la propria be
nefica attività, ln.#eme (,;on tutt'v 
le altre .società ed a.ssociazion1. 
Questa di.stinzìone fra lt> funzioni 
private e pubbliche dt̂ l sindacato é 
v(;ramenfce essenziale, perché serve
il scolpire il diritto dello Stato di 
fi onte alle organizzazioni di class“. 
Le Stato non può .sostituirsi al .sin
dacato nó trasformarlo, che .sart;])- 
lie la .ste.ssa co.sa, In .' un omaun 
della propria attività sociale, ma 
deve rivendicare a «e .stesso, come 
é accaduto in tanti altri campi,

■ quelle funzioni che l’individuo »iu-

Rolo (:! l’aiàsociazione privata nou 
p ossono e.sercitare senza xnenoto'i 
re l ’autorità dello Stato e .senza 
i.ietterne a repentaglio in certi ca
st la libei’tà e persino l’esistenza.

Giu.stizia fra le classi, si é detto, 
cioè preventiva e 'repressiva. I..0 

Stalo liberale lasciava che le cose 
tjuinges.sero aU’e.stremo, che d’- 
vsmpa.s.se il conflitto e magari d’- 
veni.sse insanabile e soltanto n 
questo puntfì cominciava a discute
re sulla opportunilì'i del suo inter
vento. Ma lo Stato nazìo^^ale «on 
1-U(3 aiteudere il conflitto, deve 
i':ìzì prevenii’lo con tutti i mezzi. 
Non bastano tribunali per risolve
re i conflitti di classe, sottraendoli 
¡.irarbitrio dei privati: occorron.')
ii-a.ituzionì copaci dì scolgere una 
laìga e continua atttivìtà moral« e 
politica per allontanare più che si 
pu6 il pericolo dei contrasti fra le 
C a t e g o r i e  sociali, per abituarle i 
riconoscere l ’intere.9se generale al 
disopra di' tutti gli interessi partv 
colari, per attuare insomma giorno 
per giorno, e non limitarsi a pro
clamare la solidarietà, delle clas.sì, 
sotto la vigile autorità dello Stato.

Sparirà allora quel dualismo fra
il .sindacato e lo Stato, a cui il li
beralismo a.9.sistette impotente e di 
cui il sindacalismo rivoluzionario 
pretendeva avvantaggiarsi per sop
piantare lo Stato o meglio per fran
tumarne e u.surparne i poteri.

Questi nuovi organi deil’autori-
11 .statale, dei quali non é ora 51 
caso di discutere il nome, esclu.so 
che poissano confondersi coi “.sin- 
oacati". libereranno fiiinlmente Io 
Siato dalla tirannide di tutte le 
as.sociazioni particolari, tanto più 
pericolose quanto pin larghi .sono 
j mezzi e le influenze di cui d’- 
.svongono, metteranno in valore  ̂
tutte le energie nazionali, specie 
quelle che rimanevano soffocate 
.'-.i tto il peso delle coalizioni domi
nanti e. restituita allo Stato tutta 
la sua potenza e alla nazione tn<̂- 
ta la sua libertà, consentiranno <i 
conseguire con minori difficoltil é 
più rapidamente i più alti fini na- 
i.ionali.

Oino ,^ria.s.

NON DIVIDERE
-o-

Le conversazioni tra la Direzì.'^- 
r:.‘ della Corporazioni fasci.ste e gli 
fpdustriali. la prono.sta abolizione 
dr-lle commissione interne di fab-
1 rica e l ’obbliso fatto agli indus
triali di trattare soltanto con la 
Curporazioni, e qualche articolo di 
.giornale in proposito, mi offrono 
roccasione di continuare la buona 
pvopaganda, ponendo in luce gli es
senziali caratteri del Fascismo.

l  propositi delle Corporazioni 
pienamente e magnificamente ris
pondono agli sco'pi del Fascismo. I 
qi.ali .soprattutto sono di creare la 
nuova unione, la nuova unità del
la società -nazionale. Si deve tene-- 
r.’ sempre presente che il Fa-̂ icìsmo 
é partito per le contigenze pol>‘.<- 
thc: ma .Storicamente, ma per la 
sua mi.SBione storica, ma nel suo 
fivilup'po storico, é unitario, é lo 
Kpirito .Htes.so della nazione < h 
vuol raccogliere tutte le .^ue for/ 
tutte le sue parti lungamente di
vìde. {‘itialini, classi. Stato.

Ora. In generale non s’intende 
cosi. Tutti gli avversari non com
prendono questa essenza del Fa- 
si;i&-mo, non ne sono de.^ni; ma 
purtroppo fra gli stessi £a.scisti non 
é raro trovare manifesti sei?ni d’in- 
con.prensione.

Lo leggevo, per e.^sempio, testé 
certo articolo pubblicato dall’ ‘‘F- 
ruca" nel quale .si proponevano !e 
.solite antitesi fra destra e sinistra, 
conservazione e rivoluzione, bo>'- 
ghesia e proletariato e via di più 
antifasciBta nncora. “ Noi non cre
diamo, diceva rarticolista. alla 
b(.-rghesia politicante che nei caffè 
ciencia di ricostruzione. Crediamo 
ad una sola forza ricostituttrice del
la nazione, che é quella del popo
lo". K da noCare anzitutto che, 
quando anche ìii vogliono contrap
porre borghesia e popolo, se voglia- 
nxo conservare almeno un’apparenza 
di serietà una volta che si cita il po- 
1)'j 1o  0 il proletariato, di valore,
bisogna bene citare la borghesia di 
valore. Non lu borghesia dei politi- 
c.'̂ i.nti, ma quella delle industrip 
(itila intelligenza, se non dlspiac.", 
-quella, insomma, che associata al 
la\ oro manuale e dirigendolo e su
perandolo, produce la ricchezza e 
la vivente civiltà d(?l mondo. La 
burghesla dei politieaiiti é Una mi- 
,‘iu ia , un pettegolezzo da trascura
re, per rispetto alla grande borghf̂ -- 
.-4ia delle nazioni moderne e alla
.sua opera incomparabile. Ma il
pf-KiTÌo «I é, ripeto, continuare in si
mili antitesi che- hanno fatto li lo
ro ragione d’essere, ragione che fu 
Hti.stenuta dal socialismo; ma oggi 
non rhaniM) più. Dopo il loro tras- 
mcdaret degenerare, e dopo tutti)
il male che con questo feéer«, la 
ragione d’essere, storica, é preci.sa- 
mente per l ’opposto. Non é per
1 antitesi, ma é per la sintesi.

Qui é, ripeto. re.ssenza dol Fa- 
sĉ s-mo. Toglier via le antitesi che 
hanno fatto il loro tempo. Distrug
gerne, per quanto é possibile, i  re- 
.sirtui nella, mentalità delle nuove 
generazioni. Per lunga età tutta 
la vita sociale e tutta la vita poli
tica della nazione altro non fii sp 
non antitesi. Quelle antitesi a cui 
abbiamo accennato più sopra, quel
le che ner un trentennio lacerarono 
tutta la nostra storia sotto ì  nos
tri occhi, proletartato e borghesia, 
cupital» t- laA'oro, rivoluzione e cot-.- 
si,-( vazionc. nel combattimento e 
ptv il combattimento, appunto, .•ii 
chiusero cia-scuna in un cerchio di 
feiro da cui non era dato uscire. 
Proletariato e borgh«»ia ex’ano due 
immobilità e due immutabilità cui 
altro non restava se non reciproca
mente distruggersi per far qualco
sa di nuovo nel mondo. Proletaria
to e borgliasia, capitale 0 lavoro, 
conaervazlonii e rivoluzione, si

Tu dici, amico, che la Patria é un mito *, 

qualcosa d'indeciso e inèonsistettte, 

dove ia donna può trovai* marito 

e fa iì suo comodo Fumana gente.

No, amico. Patria é il raggio indefinito 

che accende il core e brilla ne la mente 

di chi ama ìa Nazione eretta ai rito 

di Pace e Amore nel Lavor fervente 

Idea e realta! Profondo sentimento, 

per cui costuixìi e lingua e religione 

si fondono, ne ì^ora del cimento, 

a far più fulgida Faffermazione 

di Civiltà, Potenza e, insieme Onore, 

onde ogni popol muove a redenzione!

Patria vuol dire gara di valore, 

passione intensa, sacrificio ardente, 

virtù che si tramanda, pur se muore 

l'eroe che in olocausto l'innocente 

vita, qual figlio, da alla Madre eletta!

O Patria mia, bel simbolo vivente,

pianta la tua grandezza su ogni vetta!

Tu non sarai de l'odio la fucina, 

non dei vigliacchi e traditor la setta, 

ne é dei transfughi l'idol che rovina !

Gaetano Piccolo.

noto a coloro che hanno conoscen
za del Fa'scismo. Tutto ció e é pro
fonda .essenza del Fascismo. Tut- 
t.i ció ha cominiciato ad a.tiire nella 
vìvente storia d’Italia merce il Fa
st ismo.

'In<sonvma. qu3s,‘to Fascismo che 
oggi si vuol combattere con le lo
gore e disfatte forze dei vecchi 
partiti e con 1 residui mentali di e- 
sa,urite rivoluzioni, é l ’agente o- 
dierno d'una nuova e grande epoca 
storica che é agli inizii. Tale epoca 
fu in Italia come pensiero aperta 
dal nazionalismo, é ora continuata 
e sviluppata dalla forza realizzatri
ce fascista. La vastità del campo 
d’azione fascista ó data dal fatto 
che tanto si vogliono abolire le an- 
til-i'si di natura più propriamente 
('ci)jinmica e sociale, tra proletaria
to e borghesia, quanto quelle di
li.atura più propriamente politica, 
tra cittadini e Stato. Il programma 
unitario del Fas5cismo é universal
mente nazionale, prende di mira 
tu La l ’umana attività dei cittadi
ni. Il Fascismo o s’intende cosi, o 
n(-n s’intend-e affatto. Gli antifa
scisti lo diminuirono, riducendolo 
a un partito tra gli altri partiti, 
e perciò ogni loro sforzo, non dico 
j;er vincerlo, ma anche semplice- 
niente per combattei’lo. ó vano. E i 
fasciati i quali nel suo nome colti
vano le vecchie antitesi, fanno
o];era essenzialmente contraria al 
suo .spirito e alle sue finalità sto
riche.

Per conclusione dì tutto ció vo
glio infine o.s8ervare una co.^a. Co
me i lettori sanno, il Fascismo ai 
pvofeaaa contro la lotta e per la 
collaborazione delle classi. Gli av
versari ne ridono, ripetendo che ci» 
é Illusione, 0 inganno, Al solito, 
hanno torto. E .‘{sere collaborazio- 
rista vuol dire forse credere e far 
c.’edei’e oi'mai per Sempre estinta 
la lotta delle classi? No. Vuol dire 
l,i*ofondanìente credere e chiara
mente dimostrare due co.'̂ e: prima, 
che come in altt*e età cl furono, 
forze e rivoluzioni che furono ;i- 
genti d’una ncceasai'ia lotta, cosi 
oggi c’é una forza e una rivoluzio- 
l'i' che é agente della neces.saria 
ri'staurazione della solidarietà e

Ila collaborazione della solida
rietà e della collaborazione, secon- 
oa, che sotto la mutevole contin
gènza deila lotta delle classi 
.sta una co.stante imità sociale del
la nazione in cui le stesse classi vi- 
vjno, lavorano e producono. Di ta- 
1,? xwiitù, appunto, sintesi dopo 
tante antite.si, ó oggi manifestazio
ne e organo insieme il Fa.scismo.

.Tararono gli uni dagli altri, perché 
meglio potes.'àero fronteggiarsi, 
combattersi e distruggersi. Si é 
scoperto i nseguito il continuo 
trasformai’.'ii degli uni negli altri, 
dei proletariato nella borghesia, 
dtl capitale nel lavoro, della rivo- 
Ittiiione nella conservazione e vice
versa,, si é scoperto un loro diveni
re comune, come legge fondameji- 
toli* delle .società nazionali. Tutto 
ciò, (luesta nuova visione di una
1 ili profonda e costante realtù. é 
ueH’intima essenza del Fascismo.

Ma altre ancora, oltre quelle ri
cordata, furono per luiiga età le 
uptitcsi della vita nazionale. Tutto, 
ripeto, era antitesi. Su tutta quan- 
t:i la storia della civiltà politica 
moderna gravano le formidabili 
alnitesi fra cittadini e Stato, fra 
fiovranita popolare e Eovranitil mo
li .ichica o aristocratica. La orima 
mtittì.^i si chiamò e si chiama an
cora liberalismo, la seconda demo
crazia. La prima, come i lettori 
sanno, lungamente consistette in 

m* modo di concepire i diritti dei 
cittadini in conflitto con le prero
gative dello Stato. J3d ebbe la sua 
ragione d’e-ssere, .storica. Tutta la 
.‘iioria della civiltd politica moder
na é attraversata dalla rivoluzione 
liberale. In sostanza, per dirla mol
to sommariamente, l’antitesi fra 
Cittadini e Stato usciva dagli ste.«- 
.'-.’i regimi medioevall, come nece.“- 
.naria, buona, benefica ri.qcossa da 
quentl regimi, grandioso sviluppo 
delle nazioni moderne. I sudditi ve
nivano trasformati in cittadini. 1 
cittadini tutti quanti si constitui- 
vano in elementi. liberi e rcj-'iponsa- 
bili della nazione e per con. îeguen- 
zu dello Stato, acos.'io il giogo del- 
ra«.Boluti.i?mo d’origine medioevale. 
Tutto ciò ó .storico, hi rivoluzione 
liberale fu una grande realta sto
rica, e il demerito dei liberali con- 
tf;mporanei é soltanto di volere 
prolungare la storia oltre il necf,«- 
sario. O vero sia, di continuare a 
vivacchiare di detriti .“itorici. Non 
capiscono che l’appropriazione in- 
curbita della nazione e dello Stalo 
per parie d’un monarca, o di unii 
a? istocrazia, é cosa che da gran 
t«mpo fu, e oggi nazione e Stato e 
cittadini e classe che li compongo
no, Hono realmente e seriamente li
berali. Lo ste.s.so ai dica dell’antite- 
yi tra sovranità popolare e altra 
ben diversa sovranità di origine 
medioevale. La .sovrunitd popolare 
erme diritto d’uguaglianza civile i" 
politica durante l ’età moderna era 
realmente da costituire nel monde, 
]•’ la democrazia, come il UbaraH-i- 
iiio, fu infatti uni) rivoluzione sto- 
r-'ca. L ’antitesi democratica, come
i antitesi liberale, fu un agente sto
rico. E il demerito, al solito dei de
mocratici contemporanei é di e-sse- 
r- superflue .mpra.vvivenze. 0 più 
esattamente, di simulare la neces- 
.sità delia continuazione d’una rivo- 
itizione che ha fornito il .suo cóm- 
l'ito; di simularla per il tirocinio 
del loro profes.sionismo politico é 
più propriamente paralamentaristi- 
co. Ai nostri g’iorni i democratici 
in luogo della storia avevano pos
to li parlamentaristico loro ftara.s- 
sitismo. E, per quando potevano, 
cercarono e praticarono le intese 
col socialismo che si adoperava a 
cciitituire l ’ultima democrazia sto
rica, l ’uguaglianza economica dopo 
quella civile e polìtica, e ufii mino
ri termini consentiti dalle nazioni 
la l'aggiunse. Og.gi finalmente la, 
sovranità popolare non più s’inten
de quella di classi minori in anti
tesi con classi maggiori, o altro di 
s.'mile; bensì s’intende una .sovra
nità. .sintetica della nazione tutta 
(manta, con tutte le sue clas.si e 
tutti i suoi ordini, nazione presente 
e nazione a,vvenire. Tutto ciò é ben

Kniico (’orradinì.

POSTUMA

¡straniero. Ma oggi i democratici 
.si accontenlano di combinare una 
fcuova demc'cra^a,. Adunatis*! un 
filOBofo. uno storico e otto, o diei'i 
uomini parlamentar! danno cor ~ 
po a nn progvamma democratico (' 
a una organizzazione democratica 
sulla carta. E la cosa é falta. La 
nuova democrazia é coKtituita ed é 
pronta, al entrare in campagna 
contro 11 Fa-scismo, con il buon 
propo.sito di vincerlo, ben .s’inten- 
de, quando che sìa.

Ora io mi domando in quali re
lazioni stia tutto ciò coi popolo HO- 

vrano. Perché demo<*razia. .nia vec
chia, sia nuova, .significa, come i 
lett(iri sanno, popolo sovrano. So
vranità del popolo e ,̂ il principio 
fondamentali» della civiltà politica 
t‘on lem por anea che é per et'cellen- 
za democratica. 0 altrimenti la de- 
^■nocrazia non ha tyìù neppure il 
suo jìroprio nome con sé. Ma ch(> 
c’entra, io domando ancora, il po
polo ¡■iovrano d'Italia nella fonda
zione della nuova democrazia Ita
liana? Vale a dire; I .suoi iniziatori 
quali i.ntas*e presero :-ol popolo? Co
me e ])erché presumono di r a p p r e 

sentarlo, presumono di avere r in 
vestitura della sovranità popolare? 
Come, in.somma, sono i-ollegati col 
popolo que.sti democratici della 
nuova democrazia? Con quale lê  
game di consenso, di solidariotà. 
di forza comune? In altr;* parolo, 
quale forze del popolo sono con lo
ro? Nessiina forza. I democratici 
po'i.tìono contradirci con la reltori- 
ca che b Un- propria, ma la realtà 
é che essi stessi sanno, come ut)! 
.sappiamo, che nessuna forza del 
popolo, diciamo anzi della nazio
ne, é con loro. Sono, come dicn'a- 
mo. e.sigul manipoli, esigui .jino al
la mi.‘5ura d’ un uomo, o di pochi 
uomini, che cercano di raggiunge
re tutti insieme nna certa soinniM 
numérica. NulPaltro, Siamo alle 
minime ed estreme manlfe^-itazioni. 
ai minimi ed estremi espedienti di 
quella che altro non fu mai sa 

non una vera e propria casta poli
tica limitatissima e fuori della vita 
nazionale, senza forza senza segui
to della nazione.

Siamo, insonima, ancora airi 
volta ai residui del parlamentaris
mo. (l’un parlamentarismo che nt- 
traverso le vecchie e nuove finzic;- 
ni degli elettori e degli eletti, dt'l-
l.i sovranità popolare e della V'- 
Icnta nazionale, delle maggiorajivce. 
e delle minoranze, delle proporzif!- 
nali e dei collaborazionis-mi e tutto 
t! resto che ben ricordiamo. ('ra 
giunto a totalmente .segregarsi dal 
liopolo, a totalmente segregarci 
dalla nazione. Nulla di più. A ciò 
si dava tra gli altri anche ii 
nome di d'e-niocrazia. E con ció 
si vuol fare oggi la nuova de
mocrazia. E finalmente perché? 
democrazia. E finalmente perché 
Perché si vuol fare la nuova demo
crazia? Perché .si appariicMie -il 
vcH'chio regime che é, per i nieviii 
niù .sopra esposti, appunto finito. 
E .si vuol risorgere. Per (mesto '-.i 
vuol fare la nuova democrazia. Tali 
seno le condizioni e a tal punto é
il peirsiero politico dei democratici.
o.ggi in Italia, dominando e gover- 
nanclo il Fascismo. (Josì si é anti- 
fasci.sti. E cosi si spera di poter 
combattfire e ¡mando che sia vin
cere il Fascismo.

Ebbene, tutto ciò é tipico ed 
esemplare. L ’ultima manifestazione 
dei d(imocratici 6 il modello d i  
genere. Ma il genere non é solta.n-

to loro, é anche di altri partiti an~ 
tii'asci.sti. Altbiamo, per esempio, 
aysi.stito e as.sisteremo ancora sen
za duldjio a simigiianti operazioni 
per parte dei liberali antifa.scisti.
Si fa cosi nell’antifascismo. Si fao- 
biicano i partiti a voloiità. R ’ v<- 
ro: tutti liartiti hanno iiei loro ne- 
nali il giorno della loro costituzio
ne; ma i partiti nuovi e gerii si 
co.slitniscono. solo quando forzi' 
nuove, anche piccoh*, «ono perve
nute a nn <a.>rto grado di sviluppo, 
«la pure iniziale. Ma qui é prec'- 
sjunente l’opposto. Dal vechio in 
rovina si vuol creare il nuovo. Da 
ciò che ha fatto II suo tempo (> non 
l'ctrà mai più risorgere (gii anti
fascisti po.ssoiu) contradire. ma 
sanno come noi che é cosi ) si vo
gliono trarre le armi per comb.t!- 
tere (> vincfM’e (iò che é grande
mente vitale e forte e trionfante
i.el suo proprio tempo.

Vale o dire, noi slamo ad un in
comparabile anacronismo. I rami 
sf<-clii della vet-chia politica cl of- 
tiono lo spettacoletto dei loro pic
coli conati per riprodursi, propri«)
(,uaudo é nel pieno rigoglio di'lla 
sna lìrima giovinezza un pariito 
prorompente dalla profonda ed tini- 
\ersale vita della nazione. Il Fa- 
.sci.smo, .si. é in Intime relazioT'i 
con la volontà nazionale, s:> questa 
e (luella s’intendono ))iù seriamen-
lo che ))er il passato non si .sl.-i 
l'atto, li suo Capo testé a Casale 
j.-arlava di “misere larve” p a Ader
ii Ili di “ fatue l)arricate" in propo
siio. appunto, di lor signori. .Si-i-
iiio nel tema deiranai-roni.-nno che 
supera ogni immaginazione. I,e 
U'isere larve delle fatue 1)arricale 
non vogliono ancora rendersi con
to i-he l'avvento del Fasci.smo p r,- 
KC.ppone un trentennio di KOf'ialiK- 
n,(» violento e tirannico e una 
riscossa della nazione, una grar- 
dt guerra vittoriosa e un uomo 
geniale e di altre virtù magnifiche,
10 contro un kì formidalnle partito 
storico noi le vediamo ingegnarsi 
di creare arhitrarlamer.te, arlifiiial- 
meiite. di creare (>\ nihilo nuovi par
liti. Il tempo nostro conta due soli 
])artiti storici, il socialista ed il fa
scista. Durante il piiino i vecchi 
partili della borgh('sia che erano 
stati storici, cioè, reali, vivi. din:i- 
mici, rivoluzionariamente attivi c 
produttivi in altre età, i vecchi par
titi democratici e liberali, furono 
già vinti. Durante il secondo .soii(% 
vinii due volte e finiti per sempre, 
l'ippure la cronaca dei loro gior
nali ci narrava ieri che essi vanno 
lucendo sforzi per riisrodur-ii.

Sanno i lettori che cosa In realtà 
sopravvive? .Sopravvive la vecchia, 
e de(n'epita rettori<'a politica la qua
le si esprimeva e si esprime pt'r i 
sacii luoghi comuni. La democra
zia e il liberalismo, (inando, fatto
11 loro tempo e compiuta la loro 
funzione, da storici si trasforma
rono in anacronisitici si congiun
sero per conservarsi con i sopradet-
ii luoghi comuni, o generalità so
lenni. I lettori infatti sentono sem
pre parlare di democrazia e di li
beralismo e di civiltà o di progres
so e d'umanità e di Kiodernità e di 
tutte le rimanenti idealità enfatiche 
insieme. In altre parole, democra
zia (■ liberali.smo fecero una cosa 
sola con la civiltà, il progresso c 
simili. Questo resta. Que.sto alimen
ta l’illu.sione, o la finzione dc'lla so
pravvivenza. Questo costituisce il 
fondo della mentalità democraticii, 
e liberale dei nostri giorni. E questo 
é tutto.

K. i'.

M I S C E L L A N E A
[]

Il fatto che i democratici pen.si- 
no a fare una nuova democrazia 
non ha molto importanza per se 
stes.so. Ma ha valore, perché, co
me tutto il resto, é un Indice delle 
condizioni in cui essi .si trovano e 
dice che punto é i| pensiero poli
tico.

I democratici adunque vogliono 
fare una nuova democrazia. Ridot
te a si mal partito con quella ehe 
avevano vecchia e logora, vogliono 
fare una democrazia nuova. A ve
ro dire, 1 democratici italiani ave
vano per il pamato, come i lettori 
sanno, me.s.se in.sieme varie e di
verse democrazie, é la democrazia 
radicale e la democrazia liberale e 
la democrazia sociale a via discor
rendo. Ora intentendono d’unifi- 
carle, E.sig'ue come orano e .sono 
tutte quante nominali più che rea
li. .si propongono.di farne una d'iin 
certo peso e d’una certa consis
tenza. A vero dire, in altri tempi 
ultra gente con tal numero e tal 
seguito avrfìl)be fatto una congiu
ra, o contro la parto avver.saria 
dominante avrebbe chiamato lo

Le danze e la guerra

fili antichi G 1 selvaggi mattono 
insieme la da’nza e la guerra in 
(manto per eccitarsi a questa si ab
bandonano a quella^ e danzano sul
le spoglie dei nemici abbattuti.

Uno .scienziato americano il dot
tor Hesbura Wilson le mette insie
me... pei salutari effetti che la 
danza ha .‘?ull‘organi.smo per iar 
bene la guerra e per sostenere con 
animo forte le tristezze. La danza 
é c.ssenziale per con.s.'irvare lo spi
rito a!to (ì l’energia, e tanto lo spi
rito alto e l’energia sono essi>uz!.!-
li per ben condurre la guerra e ])er 
affrontarne le conseguenze. Non so 
se il ra.gionamentn vi sembri gius
to, ma ve lo do quale esso é. Il 
moversi ritmicamente - continua
il dottor Wilson dispone alla 
gioia, e la .gioia disrione all’ener
gia.

Né vali' sottilizza 11 medico
americano obiettare (die alla
danza può so.stituirsl la ginnastica 
“ - prima di tutto perché non tutti 
possono fare la ginnastica e avere 
c, propria disposizione una palestra 
mentre tutti possono danzare, ma
gari "sur la pace" e poi la ginnas
t i c a  presuppone dei sistemi del me
todo. e non tutti si piegano a (jnes- 
ti. Infine v’é anche nn altro argo
mento a so.-tegno della tesi del 
Wüson; e cioè che un maggior fer
vore di gioia é dato alle nostre fi
bre dalla danza, coi suoi movimen- 
■Vii festoHi. facili, libv'rl, giocondi, 
anzi che dallo sforzo misurato e 
regi ) la r e d e H’e s e r c I i o ginnasti c o 
che é sempre una fatica anche se 
compiuto «‘usa anzi specialmente 
se compiuto a casa.

Ma li dottor Wilson facendo l'a- 
pologia della danza va ancii« )>ii't 
in la e dice;

‘‘La danza, da tempo immemo
rabile simboleggia l ’unione tra l’uo
mo e la donna, base della vita, 
dell’arte e della bellezza donde 
uno sì)ecia!e valore energetico psi
chico (vhe la danza ha. La danza 
mette in moto tutta la massa dei 
muscoli; la costante e ripetuta gin- 
naistica di'llé braccia, delle gambe, 
del tronco, a ll’unisono, danno a!la 
danza in valore fisiologico igienico 
che nes.sun altro esercizio fisico ha 
.Specialmente le danze moderne 
•sembrano al Wilson adatte allo 
scopo, in (manto che esse richiedo 
no una, grande varietà di movimen
ti. e li distribul.S(-ono equamente a 
tutte le parti del corpo.

Mentre le danze antiche lascia
vano Iter solito rigida la parte su
periore di‘l corpo, «e'.ile moderne

ora si abbassano, e il corpo si pie
ga ora verso destra era verso si
nistra, con grande giovamento pei 
muscoli.

A parte la guerra, il Wilson tro
va che la danza moderna é vantag
giosissima anche pei sofferenti di 
.stomaco. Egli vorrebbe che la dan
za foHSG introdotta come mozzo te
rapeutico nei .sanatori e negli os,= 
pedali, e che, in que.sto niomant(i 
in cui essa può giovare a far buo
ni soldati e cittadini resìstenti alla 
tri.stezza e al dii^agi cli(> la guerra 
'^erta necessHriament;^ con se. .si 
danzi oltbligatorlamente nelle ca
serme e sia fatto obbligtitorio a 
tutti di danzare, dituzare, danzare.

Fra Piron e Voltaire

l’Iron e Voltaire pigliavano gii.̂ Oo 
a maltrattarsi a, vìcend-a.

Plron un giorno va a ¡-.a.sa di 
Volt.arie. .\on lo trova, e allora ]ii- 
glia un foglio, ci scrive so]jr:i 
"Porco" i> glielo lascia sulla scri
vania.

Il giorno dipoi. Voltaire va a 
casa di Piron.

Ieri gii dice - lio trovato
il vostro nome sulla scrivania, 
(luando son tonmto a casa. Venco 
a restituii-v| la visita.

Lo spirito faceto di
Leone XHl

Dello sitirito faccio di Paiìa leeo
ne X III. molto si narra; fra raltro 
qu(=si o :

“Tilova ndo.si nn giorno Leon:- 
X III con nn illu.stre ])adre f r a n c e s -  

c;iiio e conoscendo il grand.' s ju 'r i "  

to di costui, lo fece pranzare in 
una stanza del Vaticano, sulla cui 
portii erano le (juattro lettere del- 
l’antica Roma; S. P. {ii. ]{. n  P o n 

tefice che aveva voglia di niidier-' 
a prova lo s])irito del frate, duraìl- 
le i! pranzo gii chie,se se fosse ca- 
p;;ce di spiegare diVersanveilte il 
signifi('ato di quelle lettere.

Il francescano che l’aveva visto 
soriidere, mentre gli rivolgeva- 
(inella domanda. lispose:

Sante l’ater Quare llides? 
t-eone X III, rimase li per li ,sha- 

](jrdiio ,per quella pronta spiega
zione. ma riavutosi subito, fece co-  

no.'cere (-Ite il suo siiirito inventi
vo Sion era tanto inferiore a quelht 
de! monaco, e di botto leggendo !(> 
quattro lettere da destra a sinis- 
trjì disse rivolto al frate;

• - liideo Quia Papa Sum!.*.
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C R O C E  ■ R O S S ^  ì t a l i  A M A

La collaborazione dei Municipi e della C.R.I. per l’educazione igienica della famiglia

L ’A S S IS T E N Z A  S A N I T A R I A

Solenne inaugurazione a Roma dei servizi di assistenza sanitaria rionali

U N  O I S C O R S O  O E L  Vp K E S ì D E N T E  . D E L L A

■La Croce Ros.su Italiana consi
dera felice uiiJípicio la presenza di 
Vostra Maestà in questa cerimo
nia, Jiellti (luiile si inizia un nuo
vo periodo (.Ifirassistenza ìnfi^r- 
luiara.

Chi percorre la sliiria dplla Cro 
c'e Rossa Italiana può constatare 
rh« l’origine di ogni sua imi)rPso

KC'ftìiAta dalla presenza, dalla 1)p- 
iif'volenza dalla cooixn'azinno di 
princìpi umani, pieto.'--! di oA‘ni ma
le del loro popolo. Fu nostro pri
mo patrono S. M. il Rr- Vittorio 
Emainu'le li. i,i ci mimoló a svol
gere in Italia i fini r- le opero dolla. 
Croci'. Rossa, por Ir guerra. Ed 
anchp prima dio R. M. il R^ Um
berto r- M. la Regina Marjíbc- 
riia a.scendessero al irono. --- E.tili 
pen.-so.'jo dei tormenli dcR'li umili, 
Essa benigna collaboratrice della, 
civiltà ideale del ì-uo pae.sp, —  
avevano l ’uno c l';’ ltro incoraM'- 
iiiato di simpatia opcro-ia l ’Assoc- 
(.'iazion-?. Duranti; il Loro rcAuo, non 
mai la nesarono, E i;uando, la Au
gusta Signora qui prf?,sente iniziò
il proprio raccoglim>'-nlo nel ricor
do e nel dolore, la sua .̂ enc-irosa Him- 
patia ver.so la 0. R. I. continui) 
ad esserci vicina. Il Ro Umberto o 
la Re,s.'ina Margberila cominciaro
no ad incorag’A'iare la formazione 
dei nostri organi sociali nel pat'se, 
premiando di particolari corlcsip 
i Pre.sidenti dei Comitati locali o 
gli alti ufficiali del no.stro perso
nale. 1 primi a donare nel ISS'Ì
0 nel ISSO per la formazione c; pin- 
rincremento del capitale sociale ; i 
primi nel per aiutare l'as.si-
stenza ai feriti italiani ed indi
geni nella campagna d’Africa; i 
primi nel 1900 per la lotta contro 
la malaria. E fu que-ito, allora, gc- 
.sto che parve oontene.sse il presagio 
di tempi allora lontani ed oggi 
compiuti, perché precorreva l’av
viamento deirAs.sociazionfì nelle o- 
pere di pace ad a.«si.stenza delle 
popolazioni. IntelligiiUte pietà e 
chiaroveggente visione dell’avveni-
re di una forma .sociale--  la Croce
Rossa —  che S. M, il Re Umberto 
trovava fraternamente presente do
vunque Egli stesso a volta a volta 
era presente a conforto delle ,svc-n- 
turo popolari. A tanto incoraggia
mento corritìpondc’va da parte del
la C. R. Italiana un più fervido 
spirito di devozione per la civil
tà nazionale. Ed ogn’ volta datl’ar- 
monia della protezione regale e del 
cre.'icente operare della nostra As.so- 
ciazione, derivava .succesoo di opere- 
in guerra e in pace. E la Croce 
Rossa Italiana, ricorda, Maestà; ed é 
fiera di levare alta la propria rico
noscenza verso la memoria di uii Re 
della bont-il umana, (-■ di trarre 
daU’auspicìo odierno la cei'tezza 
della fortuna sot-iale dei nuovi ser
vizi crociati delle Assistenti Sani
tarie.

Essi si iniziano in una fase del- 
l’a.ssistenza sanitaria sociale, nella 
quale discendono sempre più dall’i
deale scientifico verso la realtà pra
tica, verità luminose e benefiche. 
Quest’una ad esempio: che la ma
lattia si combatte nei periodo della 
salute. Ed ecco perclié oggi voi 
vedete qui, o signo.ri, riuniti il Ma
gistrato Civico di Ronyi ed il Capo 
della vo.stra maggiorfì Aissociazione 
di assistenza, per ee.lebrare davanti 
alla Maestà della Regina Madre 
ed all'autorità del Ministro dell’In- 
tt.rno la comune proines.sa di inizia
re la trasformazione dei servizi del
le Infermiere finora privilegio dei 
malati, in una continuità di assi
stenza anche ai sani. Perché sia 
a questi dimostrato, non solo con 
ì moniti ve-rbali, ma altre-:!i con 
l ’esempio della esperienza, (.'ome 
si possa creare nelle famiglie - 
e serbare -— la grande gioia dt'dla 
vita sana.

Permettetemi di ricordare che di 
questa organizzazione delle Assi
stenti Sanitarie gli Stati Uniti 
d ’America ci danno il più vasto 
esempio.

La Croce Rossa Americana —- 
magnifica assertatrice di solidarietà 
del soccorao alle collettivitii minac
ciate, in ogni regione-:' del mondo 
■— per mezzo di 40 Comitati negli 
S(.ati e di 150 Comitati locali, com
posti di Infermiere diplomate, prov
vede al reclutamento di 40 mila 
Infermiere e dì 1350 vo lo n ta r ie .

Da questo tronco, che é il ser
vizio delle infei’miere della C. R. 
Americana, si distacca quello dele 
infermiere Visitatrici. Le candida
te a questo arruolamento debV<ono 
dimostrare di avere compiuto alme
no due anni di stud’ in una scuo
la superiore o in un servizio eciui- 
valc'ute, e di avere frequentato 
cor.si teorici e pratici per l’assisten
za alla maternità ed ai fanciulli. 
Di più, le candidate devono avere 
compilito una, preparazione da quat
tro ad otto mesi come Visitatrici, 
i-iia do])o essere state diplomatr-s sia

durante la loro istruzione, o avere 
fatto un lavoro pratico equivalen
te. Sono preferite quelle candidate 
le quali, oltro 11 minlmun di pre~ 
])arazione nei corsi di quattro me
si, che comprendono teoria e pra
tica, ylibiano anche una più lun
ga pii'parazione- al servizio dell’i- 
gienp jiubblica nei piccoli Comu
ni o abltiano assunto le responsa
bilità di una Infermiera che lavori 
da. sola. Non solo, ma ormai sì re
clama una preparazione sempre più 
completa per mezzo di istruzioni 
iroriche, che le candidate trovano 
nei corsi e.-̂ tivi di sei settimane, 
;)rcs.<!0 h' Univer-sità di Columbia 
(' (li Xueva Yoi’k, pve.̂ so i.stituzio- 
ni similari, in corsi di otto mesi 
iif‘i dispesari scolastici e aiititu- 
l)i'r<-olari, nelh’: caso di maternità 
a Boston, a Nueva York o a Cleve
land o in altre regioni degli Stati; 
n])i-.urc in <orsi post-scolastici per 
infermiere Visitatrici tpnuti da U- 
nivi'-r-íitá o da Scuole. É nel 1912 
che la R. Americana organizzé, 
pej‘ la i>rima volta, un servizio di 
sorveglianza e di collocamento Sa
nitario di Infermiere nelle piccole 
città e nei distretti rurali degli 
Stati Tniti. Quest’opera funzionò 
sotto il nome di “.servizio rurale ur- 
])ano delle Infermiere” . Ma. durante 
e dopo la guerra, sviluppato con
siderevolmente ed allargati i fini 
del servizio stesso, ne fu cambiato
il nome in (|nello di “servizio delle
11. i’t‘rmi! re Visitai rici ”.

(¿ueste, possono esi'rcitare ogni 
sorta (ii attività per il beue^sere 
l»ubbli(‘o, nei distretti rurali o nel
le città che abbiano una popolazione 
massima di :ìO mila abitanti; po.s- 
scmo assisti:r(‘ I(» donn,.. incinte e 
partorienti, i neoati, i tul)ercolosi, 
1(- popolazioni scolastiche; possono 
portare ;i df)mi<‘ilio fra le famiglie 
l'insegnamento pratico dell'igiene 
,> delle cur< da l'.n'stare ai malati; 
possono imj)artìrt‘ le fondamentali 
conoscenze sanitarie alle donne e 
alle giovinette nei cir<-oIi, nelle chie
se, nei locali industriali e commer
ciali, nelle si-uole, diffondendo la 
conoscenza di.'lle cure prt/ventive 
e delle regole essenziali della salute. 
Ma l ’avere adempiuto a qu.-ste con
dizioni, dal punto di vista dell’edu- 
ciizione e dell’istruzione professio
nale, non basta ]ier la missione de’- 
le Ìn;fermi;ve Visi tia tri ci, perché 
oc.corre che la per.-ionalità di cia
scuna. C-; la sua abilità nel trarsi 
dalle situazioni difficili e neH’as- 
sumere It? responsabilità, risultino 
pari alla cultura professionale. I 
ra])porti dslla (,1. R. A. alla Con
ferenze internazionali della Croce 
Rossa su questa sua mirabile or- 
.u’anizzazione danno queste maggiox’i 
notizie. La Croce Ro.isa Americana
liii re,-;o ;ill:i civiltà ilei suo paese* 
!ii) e})i;rme bt>n( fido diffondendo 
c-d ('l;-vando co.̂ i il carattere sociale 
i> ]j)'ofessionaL> dde Infermiere, ed 
hit donato un grande esempio ai 
popoli ner la conquista della vita 
sana.

In Italia le Infermiere Visita- 
irici hanno assunto il nome di 
.^ssis1euti S.'inìtarie. lOwe pure- ìn- 
Hr=stano il ramo mu'ello della loro 
attività sopra il più grande tron
co, ilei servizi di quellf Infermiere 
Volontarie che la Croi",- Rossa Ita
liana é venuta educando ed istru
endo, e (ho partecipiirono ufficial
mente, nei servizi di'lla Sanità Mi
litare t* (Iella C'roce Rossa stessa, 
alla guerra d’Africa e aU’ultima 
guerra di redenzione Es.̂ e formano 
una milizia dì circa di(’ci mila iscrit
te. Furono mobilitate in 15(10 nel
l'ultima guerra, ed (bl)'To la fie
rezza di essere inspirate, organizza
te (i guidate da una Donna, alta 
nel nostro ricordo, nella nostra gra
titudine e nel nostro ri.-ipctto, S. 
A. R. Elena di Francia DudiciS.-ía 
(i'Aoski. Quel che ICssa ha dato di 
impeto al sentimento del dovere 
femminile, quel cht ha dato di fede 
a questo gruppo di italiana votate 
a confortare e a curare feriti e ma
lati di guerra, e che furono presen
ti iu tutte le ore grigie dell2 cala
mità nazionali; quel che ha dato 
di esempio col proprio sacrificio 
nel corso dei servizi deU'asstaten- 
za femminile, io non diro a voi; Si
gnore. che in gran parte* avete se
guirà la maggior sorella ■■ e che 
in questo momento, insieìne con 
me. La raggiungerete n-.:l lontano 
fleserto africano, dovp Essa é, in 
silenzio, solti coi grandi sogni dalla 
tìua bontà, e Le rivolgete, come
io faccio, ancora una volta, l'omag
gio della nostra devozion:' e della 
nostra riconosi’enza memor:?. (Ap- 
f.lausi).

l̂ e infermiere Vùìlontarie della 
('roce Rossa Italiana, in un perio
do di oscura preparazione della vi
ta nazionale, colmarono nna gran
de lacuna, rappresentando una 
forma evoluta di assistenza sani
taria sociale ed ospedaliera, vigi

lando accanto alle popolazioni col
pite dalle calamità, portando la co- 
operaione femminile, disciplinata 
e consapevole, nella cura dei feriti 
e dei malati di guerra. Ma le Vo
lontarie rappresentano nna fase 
storica non definitiva, poiché p(‘r
il fatto stes.Ho di appartenere alle 
classi dirigenti, di non avere che : 
una preparazione limitata In con- 
firmità della eccezionalità delle lo
ro eventuali presentazioni, di ave
re rinunziato per definizione ad 
ogni emolumento per l'opera pro
stata. di non assumere servizio che 
nei giorni di grandi crisi belliche
0 calamitose, rappresentano la fa
se romantica del servizio delle In 
fermiere e la funzione .sentim.en- 
tale deirAssistenzaospiialii'ra/

Era quindi naturale che dopo 
della guerra la Croce Rossa Italia
na, —  elevatasi ad una concszio- 
ne pili integrale del proprio com
pito di assistenza alle popolazioni, 
avendo preparato i mezzi per rag
giungere le popolazione stremate 
dal tormento della vita -— si pro- 
ponesee di creare, accanto alla mi
lizia delle Infermiere Volontarie, 
anche quadri di Infermerie Profes- 
,'3ioniste. Di donne cioà, fornite di 
istruzione tecnica e di educazione 
professionale; e tenute ad eserci
tare, per le loro stesse condizioni 
di vita, in qualunque momento, 
un dovere preventivamente e li
beramente accettato. Formò cosi 
la Croce Rossa Italiana, i primi 
gruppi dele sue scuole di Assisten
ti Sanitarie, che sorsero accanto 
agli insegnamenti universitari del
la medicina e della chirurgia, pres
so che cliniche (li Roma, di Firen
ze, di Torino, di Napoli, di Bari, 
di Milano e dalle quali già sono 
sortite le prime centinaia di assis
tente sanitarie che esercitano negli 
ambulatori anti malarici e antitu- 
ì)ei*colari, nei dispensari per la ma
ternità e per l ’infanzia, neH’ispe- 
zione igienica delle scuole, nelle 
prestazioni sanitarie ai lavoro del
le officine un’opera continuativa e 
preziosa. Ecco la prima piccola 
statistica: cinque assistenti sani
tarie della Croce Rossa Italiana 
sono alla Direzione delle Scuole 
delle loro sorelle a Roma, a Firen
ze, a Milano, a Torino, a Napoli;,^ 
quattro sono addette a servici di 
ispezione e di segretaria in Roma, 
unìdici alla direzione di scuole di 
Infermiere, di o-spedali, di clinche 
e di colonie, a Roma. Palermo. 
Trieste, Modiga, Pietra Ligure. F i
renze, Villa Giovanni. Canriano 
Brianza; venti alla lotta antituber
colare a Roma, Orvieto. Pescara, 
presela. Lucca, Terni, Imola. Fi
renze, Piume, Torino. Lodi, Como, 
Cremona, Bologna, Siena, Trento, 
Pavia: dieci alla lotta antimalari
ca nell’Agro Romano, Sardegna, 
Ferrara. 'Torino, nna alla lotta on- 
titracomatosa a Palermo, cinque 
all’assistenza nelle fabbriche a Mi
lano; due aU’assistenza scolastica 
a Poenza e Cagliari; quattordici 
ad ambulatori in Calal)ria. Mon- 
dragone, Torino, Bolsena. Roma: 
diciannove a ll’assistenza liouale a 
Firenze, Roma, Bologna; tre al
l'assistenza rurale a Firenzt:, a V̂e- 
rolengo; qnidici all’asistenza al* 
l’infanzia a Firenze, Livorno. Pa
lermo, Roma. Crema. Terni. Tori
no, Bologna, Milano, Pavia; due 
all’assistenza all’Opora Invalidi di 
¡^neri'a a Torino, Roma; due ai 
sti di pronto soccorso a Roma. Ca
tanzaro; cinque ai .servizi in Ospii- 
dali a Torino, Napoli. Roma: di- 
clotto all’assistenza privata ni va
rie città d’Italia.

Le Assistenti Sanitarie diploma
te finora nelle cinque scuole della 
Croce Rossa Italiana sono 201. del
le quali in aervizio l:M; in attesa di 
servìzio 22; e che riunziano a ser
vire per ragioni di famiglia, 4i>.

Ed ecco che oggi, per una gc- 
nialé comprensione dei pro1)lemi 
della salute lìubblica da parte del 
Magistrato Civico di Roma, entra
no nelle delegazioni municipali 
della capitale per assumere, accan
to al medico condotto, una funzio
ne integrativa delle di lui presta
zioni, ed nn compito di divulgazio
ne fra le famiglie dei principii 
fondamentali dell'educazione igie
nica. Compresa l ’urgenza di fa'" 
precedre all'azione ilei suoi traffi
ci di igiene la preparazione e l ’edu
cazione delle famiglie all’igiene, il 
('omune doveva trovare una mesr- 

saggera delle nuove necesita, una 
missionaria della nuova religione 
civica. Ricerca difficile. Sono tanto 
pochi i neofiti professanti le nuove 
religioni sanitarie ed igieniche! 
Ma quando un’azione é matura, 
quasi aatonomamenie ne vengono

preparati dall’istituto di civilità 
del popolo gli organi per assolver
la, Ed il Comune trovtS infatti 
pronto l ’Ordine delle nuove missio
narie civili nei primi gruppi di 
Assistenti Sanitarie della C. R, Ita
liana.

Come vedete. Signori, il magiore 
Comune del Regno da cosi un 
esemiiio che io spero sia rapida
mente imitato; resempio, che ac
cani o alle antiche azioni sanitarie 
municipali,, altri, nuove e più ra
dicali vengano adottate dagli am
ministratori della città. Non basta 
più infatti prestare i mezzi della 
disinfezione per le case o di un tu
bercoloso, 0 di un tifoso, 0 di uu 
vaiolóso; ma é necessario altresì, 
prinra che una qualsivoglia malat
tia invade le case del popolo, esse
re vigilanti per disinfettarne le fa
miglie dalle supei’stizìoni sanitarie 
e della ignoranza Igienica, che sono
il formidabile veicolo di tutte le 
infermità e la prepai’azione sini
stra di tanta parte dei cittadini al
la sofferenza ed alla morte.

Sia lode a Lei, Onorevole R. 
Commissario ed ai suol collabora
tori del Campidoglio, per avere co
si compreso il loro ufficio di pre- 
.sidi della salute pubblica e per 
essersi avviati in una nuova via 
dell’assistenza con tanta rapidità 
di gesto e con tanta altezza di fi
ne! Sia lode e Lei, per avere aper
to il cuore al dolore della vita po
polare. e per avere steso le braccia 
della grande madre sino nelle case 
umili cosi spesso predate dalla i- 
gnoranza e dalla morte.

Era naturale che la C. R. Italia- 
ila. per organizare questo Corpi) 
delle Assistenza Sanitarie, comin- 
cias.se col fare appello ale loro so- 
’’elle più anziane nella storia dei 
nostri intituti sociali: alle Infer
miere Volontarie. E che proponi's- 
se a questa nuova organizzazione 
alcune gentili donne, già beneme
rite dei servizi deirassistenza in
fermiera in pace ed in guerra, le 
quali si sono accinte alla bisogna 
con il più fraterno senso di solida
rietà da donna a donna, e supe
rando inifinìte difficoltà nell’e
spressione di questi nuovi bisogni 
e (li iiuesti nuovi uffici della Croce 
iloiisa. Ed hanno costituito il Co
mitato ordinatore delle Scuole; le 
hanno aperte; hanno raccolto fon
di che sembravano ingenti alla 
no,stra ambizione di bene; hanno 
ottenuto dai maestri delle Cliniche 
una preziosa collaborazione, supe
rando la ritrosìa di (luesti aristo
cratici dell’iinfiteatro universitario 
e ilei pensiero scientifico per ogni 
cosa che paia distrarli dalla volut
tà dello studio e dalla gioia di co
municarla alle nuove generazioni 
di discepoli; hanno raccolto le re
clute: vigilano sulle scuole coaivit- 
to; e difendono con passione di 
madri questi creature, —  le scuo
le e le alunne —  che il loro affe-t- 
to sociale le ha sospinto a creare.

In questa gesta, più nel senti
mento che le inspira, un nobilissimo 
disinteresse conduce le nostre In 
fermieri' Volontarie, le quali san
no che dopo di aver formato la 
nuova falange delle professioniste 
e averle conferito sicurezza di ori
gini'. ])restìgio dì esercizio profes
simi;'le. dignità di riconoscimento 
lU'ficiMli. spetterà poi alle Infer
miere professioniste di assumere la 
piilt* (Inettiva anche in confronto 
di il) \ olontarie. ai fini tecnici dei 
SI! \ 1/1 (he avranno svolgimento 
nela nuova storia deH’assistenza. 
Nobilissimo esempio di queste 
maggiori consorelle, le quali pre
siedono al divenire professionale 
(Ielle menori, a priori già dispo
nendosi al accettarne l’autorità 
ticnicu nei giorni in cui qiK'sta 
debba esser determinata sopratut
to dai valori culturali. Voi vedete, 
dunque, come il generoso romanti
cismo delle Infermiere Volontarie 
(') nelle origini del perìodo positi
vo del professionismo ìnfermlero 
è si ilumina di superiori idealità. 
Jirel udendo al riconoscimento delle 
gerarchie del tecnicismo e delle 
competenze. Non vi é la donna ca
lia  ce di un cosi generoso altruismo, 
in tutte le ore nelle quali un ordi
ne nuovo deve soi'gere. La civiltà 
di un paese per procreare tempi 
migliori, non ha mai fatto invano, 
idealmente, appello agli istinti del
la maternità, in ogni cosa creatori 
di vita nuova.

Oggi é un Comitato formato di 
Infermiere Volontarie che ha im- 
hatisto col Comune di Roma, in 
nome della Presidenza della C. R. 
Italiana, l ’accordo che qui slamo 
convenuti a celebrare. Questo Co
mitato comini'erù a realizzare l ’oc-
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cordo stesso, formando i comitati 
rionali dì signore appartenenti al 
Corpo delle Infermiere Volontarie, 
per preparare nelle famiglie acco
glienza o.epitale e fiducia allo As- 
.sistentl Sanitarie. Allo preziose 
collaboratrici, mi é assai grato di 
esprimere la cordiale gratitudine 
ed il plauso solidale della C. R. 
Italiana.

Onorevole Ministro. La ringra 
zio del cortese incoraggiamento 
che la sua presenza in quest’aula 
porta alle nostre finalità ed alle 
nostre opere. Anche prima di as
surgere al reg.gimento degli affari 
interni del paese,Ella ha dato aii- 
c'he alla Croce Rossa generose iiro- 
ve della sua sollecitudine per il de
cadenza fisii'a della razza. Perciò
io mi sento autorizzato ad espri
merle il voto delle iiostr:" missio
narie dell’igiene preventiva man
date fra le popolazioni. Esse invo
cano un titolo ufficiale al loro ar 
duo dovere; le loro Scuole hanno 
diritti al riconoscimento statale 
del loro in.«egnamento; noi tutti
—  ed insieme con noi, altri di'gnis 
i«imi pionieri che paiono nostri e- 
mulì e che con noi gareggiano o 
per nna procedenza di origini o per 
un qualvoglia primato di meiodo
— battiamo da tempo alle porte 
del Governo per ottenere il di
ploma finale di Stato. Io ricor
do che una delle suo prime cure 
di Governo, On. Federzonì. fu la 
composizione di una Coniniissiom*. 
che studiasse e le sotto]>onesse . 
uno schema di decreto, proprio 
per il riconoscimento di (tueste 
Scuole e per la concessione del tì
tolo di Stato a coloro che hanno 
finito di percorrerne i cor.si. E 
confido perci(') che molti giorni 
non volgano do oggi prima che aia 
realizzata questa speranza, con
forme ai nostri ed ai propositi suoi 
che sono, On. Ministro, consapevoli 
dei problemi sociali del Tassi sten za 
infermiei'a.

Ella avrà cosi aperto vie nuo
ve all’attività femminile. E, a.'sser- 
tore quale é, della compatezza de
gli ordinamenti sociali, sa che. a- 
perta airintelli.genza ed al senti
mento della donna la grande via 
dell’assistenza infermiera, noi avre
mo di altrettanto diminuito le ten
tazioni che la trag.gono alle occu
pazioni frivole. Noi avremo quall’i- 
stituto fondamentale della nazio
ne che é la famìglia, di rutto l'esem
pio di tutto il concorso che ls por
teranno le generose e proficue pre
stazioni della donna esercitando i 
suoi sentimenti migliori di madre. 
Sarà la donna che, —  entrata nell(> 
famiglie inconsapevoli ed immemo
ri della difesa deìla vita sana con
tro le insidie delle malattie e della 
morte, — insegnerà giorno per gior
no, con la parola, con l ’esempio e 
con l’esperimento, come la figlia 
giovanetta possa assistere la ma
dre e.sausta: come la giovane ma-

dre poH.sa educare »>i Kti'Hsa a di- 
iendi're, di g iorno In giorno, la 
salute del )>ambino contro 1(> frag i
lità (li un organi;-imo troppo piccolo; 
come .gli o]M'!'ai di ia))brica jìum 
.sono d ifeudenii contro i m a li ìtro- 
dotti dal logorio del lavoro; come 
si possa m oltip licare  il l)eiU3l‘icio 
dell'assi.stenza del medico, realiz- 
:'.;nidoiie le isreserizioai non solo 
arcaìilo  il eapez:/.ale de irin ferinu . 
ma pun* n d  raggio della sua abì-_ 
tazione e fr:ì l;-. persoiu' della sua 
rasa, ))erdié tu tto  collabori iutor--
iio a lui a rendere più e ffii’uce la, 
cura e ad arm onizzare cento jilcr'ole 
e pre;/ioMi> vigilaiK-ie com i)! ■nioiitari.

■Ma Kopratulto. questo poss;.:>sso 
dei problem i d^'lTigiene e delkì sa
la le  nidlc inani della donna, quc- 
sla competenza tecnica, largameli- 
l.e d iffusa, ind id ie ranno  nuovi o- 
rizzonli per il rrgg im en lo  delle (i- 
pere di assistiv'uza : nella d ir i‘zli.un' 
e nella gestioru' delle quali un mag- 
gioi' po-ao dovrà esHiO'e fa llo  alla 
donna, la (¡naie »'* ind ica lo , —  dai 
suoi i-'i,utimenli di nn itern ità , dalla 
genlili'zza della ìvna pietà, dai suoi 
is tin ti di ordine am m in is tra tivo  -- 
a coliaborare più assidnaniìMilc e 
IHÙ dii'elianu'ntt* nelly o|>ere e negli 
is litn ti (leirasKisti rr/a sanitaria c 
sociale. In (tm>lli' itasc di l'erode 
d ie  sono i bcd’o lro fi; nelh' case di 
cura ):er gli adu lti; n d b ' ca:-;' di 
assiKlenz.1 ]ier i vecc-hi; ¡O'^-ii i.-ii- 
lu ti di ji!‘(‘videnza ¡gieni::a. i'* a lia  
donna d ie  liisogna conferii'ii pote
ri saiirem ì e funzion i direttive ed 
am m in istra Iive . 11 Itinibo le a ppa r
tiene. 11 m ala to  !(, appartiene. 11 
consumato dal dolore di vivere le 
aiipartiene. Occorre duuiiue che la 
donna: vig ili, d iriga , gestisca tutte  
le opere dì salvezza e di soccorso 
sociali'. E sia ¡irossinio il giorno 
nel quale tiualsivoglia m ischia po
litica o iiolemica di parte si in ter
rompa un'opera, per determ inai'!' 
e proidamare ituesto d ir itto  di no
stra madre, di nostra sortdla., d d la  
nostra compagna, a portar?:' il sen- 
tijnento e la saggezza di madre, di 
sorella, e di compagna, nel reggeri' 
le opere di assistenza sanitaria so
ciale. La donna ri])aghera di que.sto 
omaggio e di questa equ ità la po
litica e la })iil)blica am m in istrazione , 
contriiiuendo validam ente  a curare.
■..- con la d iffusione delle norme
(Iella; salute —  quelLi anarchia 
igieuiiui e quel disordine sanìLarìo, 
chf sono, più che non iiaia, una 
dello origini fìsiche e jisicologidie 
dell’odio sociale.

Questo il voto che form ulo  oggi 
in guisa, di augurio , neH'atto di 
dichiarare, a lla presenza della Mae
stà della Regina Madr; - della A u 
torità del M inistro de ll'In terno , so
lennemente in iz ia to  le opere delle 

Assistenti Sanitarie  della Croc:’- Ros
sa Ita lian a  per i gru])pi e per le fa 
m iglie  del popolo ita liano.

—  H. M. 
l;ì Ri’g'iiia ’V!a(li’<* c 8. II 
F<‘cìei-zoni espriiiitiiio al .Sen. fi- 
raolo il pili coi'fi.M l'oiisi'sìso).

1 PROGRESSI DELLA
Navigazione Generale Italiana

ñpetl. '’ITALIA-AMERICA''.

Ci pregiamo comnnicarvi un es 

Iratto del lusinghiero verbale fal
to in oceasione della visita effei-
li.ata al P.fo “RE VITTORTO“ 
dair ISPETTORATO D’EMIGRA- 
>,"ONE SPAGNÜOLO.

C'ome potrrte rilevare, sono v i
vamente elogiati i nuovi adat!;*.- 
menti di terza (dasse e tutlo i! 
“comfort” inerente: questii consLa- 
tazione viene. ancora una volta 
a confermare autorevolmente la 
liontá dei nostri servizi.

Desideriamo perianto che sia 
dato al tes!o del verbale la mag 
gior pubblidtá e a tale ñopo lo 
t ra ser i V ia mo i n tegra Im en t e:

Además del favorable examen en 
i:l detalle de instalaciones, maíi' 

rial y utensilios dice::

“Que e.ste vapoi’ aiiiHiiie ,va an- 
“ (es reunía condieiones muy iHit'- 
" ñas para el tras}Hn (<> de «‘nii- 
“ gi-aiites se han introducido ri‘- 
*’ foriiias tan Iniporíant«' y benefi-* 
“ < iosas <*n la ri'fi'ri'aíe al pasaje 
“ d<' íí.a í|ii<‘ in> < alK‘ pedir ms'is.

“Piie.H se ha» i'onstruHSo para

' lo s  e n ü f 'r a i i ic s  u n  i i ia g i i í í ' i i  o <'o- 

’ n ie d o r- ila r , lu jo s o  is!cli>síve, con  

”  m u y  b u e n a s  iHesa*- y 7<S as ie ii-  

“ (OK. A d e n u ís  oíi-o c o m e d o r  a u ip lí-  

'■ s im o  f a n ib ié i i  p a r a  e n i i^ r a a te s  

“  4-oii m e sa s  i í ‘‘i !a le s  a la s  de¡ lías- 

'• y a s ie n te s  p a r a  5̂0■í p í'r .souas .

“ Las iiííeriiied ías «'oHíiiíúan 

" í-eniHejHjo i'inidieioiie.s ¡‘s;ei'lc‘nf es 
" y tienen iintcita liv/. y Iniena vca- 

‘ tiíaciún.

“ .Se ha iiK i’odueitlo ¡siia peqiie- 

“ ña pero lu josa líarltc! ía para d  

jiasajo d<‘ (crí'cra y hís lavabos, y 

“ ios lavaiidero.s, r e t r e t e s  para 

“ líiiijri'cs li (• jfi á s servirlos

‘ coi‘í‘< 'poiHüí »tes a los o!nií>ran- 

“ íí' -;, no es í‘x.‘sj«‘rado de< ir, ipií' 

■■ cf.íiiis coi!?;S ll íiídos aliiH'a poj- iiís- 

“ )alar5í:?5!‘.'-i qut en calillad y dis»

• posición ha llan  e n  <-iiidadt“-;

“ r.iás impuj ían íe s ".

d ía  reden;;. ! dr- .Inlio 

de l i i l l id .

(M é gradita 1‘oeeasione per sa- 

li-.íari d is iin iam .'n te . \avig;azio-

111 (scíícrale íía lía iia , Hoí-irdú Uiii- 

n;le F lorio  Ruba ttino  e Lloyd l(a- 

11;.no.
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Montevideo

Navigazione Generale Italiana
Società Riuiuín Fluvlu, lí ubati Ino i* Lloyd ílaliain)

i*rnHHÌim< parlt'uzi' ilh’cttaiiiiMii,; ])(']’ lìari'ollona.' Cienova, Naiioli, 
l ’alernui u iVIeKsina.

<iiriji<) rEHAllFj .............ìiarce]]ona (* Ciaiova 1 •) Novniliry
AMERICA .................... ...N apo li c O jiova 1 >• NuYt'iiilirr*
RK IT'rOiMO ................. {>arri*'loiia <■ (¡'’iinva I Noveinln':‘
PRiNCI FÉSSA M AFALDA Mar«elIonn e CJenova 1 Dicoìiilire

Tulli i. siiindìcali pirfi.scaVi in terza i-lay.se caliini*
(lì 2. 4, li posti, paiiaiuln un Hiippli-ineiiUi (li § *i.OU por puHlì»

P(*i- iiU‘()i'niazi<mi : As*vii(e: A N T () X Í O F I A <; <; f O

Vìa PÍEDRAS, 425 y 427 — MONTEVIDEO
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PRINCIPESSA M ARÍA ’’ \ .
])i:r SaniDK. Ilio. Napoli c tienova

TOMASO D! SAVOIA’’ . . .
(per .^aiitoK, Kid,^ Naindi c Ci-iiova )
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Agenti; MORETTI, RUIZ & Cia. X
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Rlegazionc flfalia
Italiani ricercati

BOLIiAN! lOHNKHTí) !H LUKìL 
ííORRFAXI « í'fD O  ÍH PAOLO. 
í ;ELHTIANO A liT lliO ,
DE vroxo LUKii FU (iii'HKPPF. 
FONTANA OLINIMK 
í ; Ll(M H KLiA) FAOJ.O.
(.IR IBALDI FIKTRO Bl .M irnE“ 

íiE.
3ÍORETT1XI FRAX^Í 'ES< O,
AlOíiLO í í ll 'S E P P E .
3IOXTAXO PIETRO DI (ÍIU,SEP

PE.
PíH ’CIOXI FILIPPO l'P  FRAX- 

CEHCO.
H ív lRNA lO  HALVATORE DI AN

DREA,
SARA< EXO LUIGI Di RAFFA ì :- 

Wí.
T.AUÍ'<>XK LUttíl SALVATORE DI 

ERASMO AXT<ÍN¡0.
< ííiSTLiN'O ARTURO FU A’IN-

< EXt:o.
ÍJ t IA (LARííll LO IX <;a r <;iu l í ) 
3L\KÍAXXA OARÍÍIULO IX PA

CHANO.
MltJ.iLLO DOM.EXK’O.
UAPINKLLl FRANÍ'ESÍ'O FU AN- 

TOKÌO.
DE Vll.\ BARTOi.OMEO VV A- 

XÍEI.Lí).
RORRÌXI ÍÍH SEPPE.
BOREÍ.I.A ENRICO.
D' ER i A XTi )N I líl'TA , E l' EM IA ,
. .XUXZLl, CiERARDO c caoVAX- 

XI VI VITAXTOXIO.
MELÍLi.f VIXUENZO FU KiNA- 

MO.
JU IJO  :\SEZZAUP.ELLL 
KAXIDA MARIO.
ORSI PASQUALE FU (Jll'SiíPPE.

lenire i '(»ncí'.s.sioiiario
p<‘i‘ rUi’Uí>'Ua,V

Antonio D’ Antuoni

IS JULIO 1202

“S A V O I A ” H O T E L

ALBERGO DI PRIMO ORDINE
Comodità assoluta per famiglie e viaggiattori

s p e c ia l it à  CUCINA airitaliana 
VINI squisiti direttamente importati

1’ U 10 Z Z I M O D I V l

MORETTI GALLARINI

Via URU(M’AV ILIO

<>
o
<►
<►

Tt'!< f. :MOf {’«•ndar

TOSCANI Regia Italiana”

.Sicari Forti:
“ Toscani:

» «VIRGINIA

.SìRurfi I e :

'i'aliafiiì 
i1;i 

Í i 111 n
R A P É

“XAPOLETAXP'
“.VTTEXUATI"

SUPERIORI»

“MA<'El>OXL\”
“(ilUBEK”

(“ERBASANTA" 
(“SANT’ANTOXLXO” 
(SUN DI SPAGNA”

UNK'l IMl'OUTAiJORI

FARIDONE & C «•
VIA 25 DE AGOSTO, 429

C O N N A Z I O N A L I
ri.scuoli'rc solh

i vosi ri Av(‘j-i da di'liiiori luoi'osi,

.«iciizu dimoi'a c stx'sa alcuna?

RiVOLirETEVÌ atln Ass'H/.ia “LA .rURIDK’A”.-—

E^^a .s’incaricsi di: R<‘<;is(razioiu' M;»i‘clu', l'aii'idc d ’inviMizion»',

( oniraDi Civili (' Conniicrciali, Itaiipi-cscniazioni Conunci'ciali. Rcrla- 
iui pri'.ssi 1«! Ferrovie c Aü,i‘iizi<* .ìlarittimc', Divorzi, (‘<ì’.

CONSULTE (GRATUITE TUTTI I ì;|ORXI DALLE ORE ') ALLE 
!2 K D.AÍ.LE iñ  ALLE D>.-—

VIA TREINTA y TRES 1325
Teiel’. 2427 ( l'iiiral

"CASf.MiRES” di marca 

dircItaiJU'iiL' iiiipi>r(a!i dalla Casa

'S’a^ilio lOIcgant(‘ 

i'!/n:^L\ :\!<>DA

SARTORIA “LA URUGUAYA”
Casa l'ondiUa nel í8H."í 

—  D I  —

LORENZO J. COVETTA & Cia.

Sui'cossori di' .\in1)ro.si() 'rainhni'ini

Via Rio Negro 1466 Montevideo

i: CAMBIO POLLIO ^
ACQ U ISTA : K

ii “ OBLIGACIONES del BANCO ITALIANO ” j
COMPRA e VEXDITA di Biglieiti di Ban<>a t

al miglior Ti]>o della Piazza Í

Telef. 1631, Coop. ■—■ Montevideo — Cerrito 413 “
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INDIRIZZI UTILI
R. L E C A Z ÍO X E  D ’ÌT A L IA .— •

V ia Colon i;í!)á . 

{Ì'SP'EDALE IT A U A N O  —
Ada. 18 (le .lu liu y 1’,. Arti.^as, 

S iK 'IE T A  r r  A L IAN A D I .^L S.
Vi a, l i  i o N e ro 1 7 7. 

KCUOI;A ITALÍ.ANA

V ia rrii.m iay iiOa. 

SOC IETÀ  “ l>.\NTE A L K iH iE R f” 
Ada. IX de .Julio l lS i ì .  

C'ATilERA D I C O ^O IE IÌ i IO  ITA-. 
LL^N A

Ada. 18 de .lìlli»  11 Sii. 

.-ISSOÌTAZÌONE RE i>U C I D i 
C iU ìiR RA

V ia  ?il ini ones la  4:'.. 

FA SC IO  IT A L IA X O  D E L I /  FRU- 
GUAV

Via Colon 1171.

“G A N C I  A ”

VINI 

SPUMANTI 

VERMOUTH

A.n'f-nlt* (ii ìiera! pi r 

ri'fu.L'aiay

Americo Bazzani
Via 2S de Agosto 381

IA SORGENTE 
DEtGALOR

Specialità Vini di 

CASTEL SAN LORENZO

UNICO IMPURTATORK

PASQUALE BOTTI 

Vìa  c a b o t o , 1S34
M o \ r ì: \ 1 I) e: o

Banco italiano deirUruguay
MONTEVIDEO

Corrispondente deila Banca d‘ Italia e de! Banco di Napoli

Emette ilSEQil e fOSMLt su tutte !e piazze del
legno d’ Italia al iliLIOR mmm PEL SI0RIÌO

CAMBIA i CUPONI del Prestito Italiano 5 o'o scaduti, e da SCADERE 
il Lo Gennaio 1S26» con Titoli dello stesso Prestito 

senza nessuna commisione

SERVIZIO CASSETTE DI SICUREZZA

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

Per quelli che non conoscono BENITO MUSSOLINI nel suo passato

L’UOMO NUOÌÌO

di Anfoiiio BeJii'aJiiU'-lJi

TraEi-nrre non so (luanti mesi cosi, 
sfilza saper tiillavia (iuale . îtrada 
.tiìi ''si aprira, ma la po.isibilita di 
Hììitar .Hfvada non gli baienti neppure.

Non resta inattivo . I l suo aociali- 
snio é azione breve, m isurata , pre- 

ci-m.
Vive come vive. Motleratissim i 

sono i suoi bi.Hogni. oppure non rie- 
Ki-(; .compre a -;oddisi'ar]i. Da uomo 
iolirto non am a i pia.i?nistei e .snp- 
r,i>rta in «iìcnzio.

Keeosi^ariamente, veste come può, 
ma c'ó non lo preoccupa.

S ’io lo rievoL'o da l miei ricordi di 
que’l tempo, lo v :k1o sempre, o ^quii- 
,si .-iempre, Bolo, atlraver.sare la g ran 
de piazza di P or li evitando i po rti
ci, per non incontrare forese quella 
«ente che lo infa.stidiva: il bavero 
ria lzato . 11 cappello su g li occbi, la 
testa bassa. U na iìt ta  barba nera:
il volto pallido . Se levava g li occhi, 
."si vedeva sorgere, con quella luce 
.sua fonda, una vo lon tà granitica . 
Occhi inpenetrab ili. E.ììH poteva ve
dere in voi s3niia coucHder niente 
di sé stGfiSo. V i r im aneva vo lon tar ia 
mente estraneo. Non ■■?eni])re ptn’ó. 
thè , per poco g li garbante, tram u 
tava a ir im provv iso  e a llora , quasi 
]ier un m iracolo, su qut'lla  i=ua faccia 
segnata da linee v irilm ente  ferm e, 
appariva il .sorrido di un fanc iu llo . 
Da Ulta so litud ine  lontana, balzava, 
a llora, l ’an im a di lu i p iù  ignota.

Ma erano casi rari«.<imi e trapai-'- 
fii di poca durata.

Abiiava Dovia. Veniva a P or li a 
liituli e o piede r ito rnava a lla  ssua 
horaata. Quasi st-mpre di notte, 
¡juando era più certo di non incon
trar nessuno.

'Pemeva di essere p--‘:-;so nel A'orgo 
di nna qualsiasi fiacca abitudine: 
i-i difendeva dalTabbrutimento del
le co.s.» cii ¡‘he ed u.siuali. Voleva- es-

lo. Koìo. Cera, in tale volon- 
;ù 1 aacp, una esasperazione di in- 
conitnibile forza.

Suno i piccoli uom in i che paven
tano il silenzio; egli lo cercava, Sa- 
])eva r iem pirlo  di sé .stesso. 11 suo 
lum e ba.sta\’a a .m-onfinate distanze*.

Non ])ntevano capirlo, come era 
p r e ve d i b i ] e. 1 o d e fini v a n o u n p o ’ 
matto. Quel suo 1)i,sogno di solitu
dine appariva cTcentricitá. agii oc
chi dei superficiali giudicatori. Gli 
oifesi del suo desdegno se ne ven 
dieavnBO raccontando di luì miser
rime sciveehezze. Ma ne.s.suno l ’af
frontava. Si sapeva benissimo che 
Benito iMussolini era pronto a pa.y- 
Bare allo vie di fatto con tranquila 
rapidità,

Trndiici'va allora, credo per in
carico di Prampolini. 1 Reisebilder 
dì Heine.

lN«'i Rei.'icbilder trovava, in quei 
g iorn i, il .suo van.geln

Rideva amaro e .si lasciava :sfu.g- 
gire qualche parola gro.s.sa quando 
raccontava come il Prampolini, per 
detta traduzione, .gli avesse .stabili
to un (‘ompsn-Bo di venticinque lira!

Segno dei tem pi!

Di notte7”coi cieli piovo.si che ral- 
]t:g]'ano la Romagna per tanti me-si 
rìeiranno, se ne andava via, sotto

il suo grande ombrello da pastore, 
verso le sue monta,gn

La gente cho lo vedeva pa.ssare 
per ¡o scarso lum e delle strade, si 
rivolgeva a sbirciarlo .

■  G uarda il professor M ussoli
ni!

I.ÌÌ» chiam avano jìrofsssore. In ta 
le parola era il segno della m enta
lità dei g luili;'atori.

A D ov ia , fraC anto , riorganizzu il 
])artito .socialista. Accende gJi a n i
m i, fa balenare il propositi ])iit fie-> 

ri.
Ai contad in i d ie  vanno da lu i d i

cendo :
Hisognerebba far qu:’3to... Ha- 

rebbo ie-ces:iario far qm st'a ltro ...
A quesla genti- intlecisa. grida 

irr ita to :
- Non bis<»g;n< rcbbel... Bisogna 

bisogna bit-iisnii lari*!...
I suoi modi fieri. dc:dsi, violenti 

Hi impoiugono alla massa che avver
te is tin tivam ente  di avere in lu i un 
ijiadrone.

Ammoni.sce ad o.gni occasione:
—  Convien-i lavorara il giorno a 

la notte e non darsi pace mai. .se 
.si vuol vincere!

Vuole spezzata ogni consuetudi
ne antica che sia fiacca e impai^- 
ciante; vuol tu tto  innovato.

Si fa sacerdote de ll’idea per la 
quale arde; e battezza, a Dovin, i 
neonati, nal noma del Lavoro.

Nessuno o'^tacolo lo fa deviare. 
Di fronttv alle d iffico ltà  m aggiori, 
si raccoglie per prenderb- d ’assalto. 
Prima, o dopo ne trionferà.

Tanta forza e fer-mezzii sentii ri
ncollo dal suo ailenzio m editativo , 
dalla sua .solitudine vastissima.

l ’u o :ì io  ¡colìt ic o

15(‘nito ;V1 iis.soHnl coneopiva, allo
ra ìa lìolitica come una scienza e 
iiu'arte.

l'’',iceva il socialismo como si ser
ve ad lina l'orniiila. ma vi immell':»-- 
va cosi a 31 temente la propria p:>r.Ko- 
naliià.

Al tempo df'lla guerra liliica, or
ganizzo nna dimosirazione oslil ■ la 
tinaie diniostrazione gli fi-nttó un 
l.ro:-i ssf) e due aiini di car.- *r •.

E gii furono infKtii come orga
nizzatore socialista.

Alai s?ntenza fu più ingiusla.
IC'nito Mussolini avi'va osieggia-

iii ;a gucn'a ril)ica, .•■nn nivMituIüá 
tutCalfro eh:., socialista.

(¡ridava, ai cojnj);igni .nioi di 
(jiiel tPin])i), con un atlante e un 
testo di geografia in mano, gridava 
( ome nessuno <'i!piss3 hi s-iiedizio- 
ne; non il (;ov;;no e tanto meno i 
socialisti....

Tale ’qicdizione era, per lui, in 
pura perdita e turbava la ])ace eu- 
rr.pea. per niente. E gridava:

- La poesia: “Tripoli bri suol
d’amoVe...’' é una po:\sia idiota! Le 
impres;:- coloniali si devono far:? a 
base di (‘alcoli precisi: tanti milio
ni, tanti morti, lauto profitto! Si-
il profitto supera le pèrdite e allora 
si fa l ’impresa: ma ss il profitto
non ]>aga i morti e nou rende i 
danari, n ĵn si deve fare. E s;:' un 
Governi; di orecihianti e di politi
canti sndii'i la vuol fare, per miro 
non chlaramifiile definibili, allora 
si scatena la livoluzione.

Avsva perfettamentB ragione, 
ma da un punto di vista tutt'altro 
ibe socialista. Infatti ili jiace uni
versale, di internazionale del lavo
ro. di spese improduttive, di guerra

alla guerra, iinsomma del mito so- 
i'i.alista che guidava da vr-nti anni i 
compagni suoi dì Porli, di tale mi
to, questo govinotto nuovo, nuovo, 
allttra. ■> piombato nella combricco
la sovversiva ciime dal mondo di là 
non ne parlava vnlentieri.

A qualcuno <‘he gli osservava 
sommessamentc come la siiedizione 
di Tripoli ra'|ipre>ieu(asse anche 
una ffuslone dì san.gue, spazial
mente operaio « contadino. e che 
conveniva sfruttare tale motivo 
s'’i!i!nienfal(> per nutrirne la [inipa- 
ganda contro r “avvr‘ntura libira” 
¡¡nmini jite, anzi già in atto, a qiias- 
to cinalcuno Mussolini non ri ì̂poii- 
dtva s:- non con un;i s;‘rollaia di 
s])a!le.

E ritornava alla sua grande ma
niera di propaganda: semplice, e- 
leminitarissima e adert=nlis3ima ai 
fatti, ai dati, alle? cifre come un 
abito aderenti’ al corpo delia storia, 
vissuta ora per ora.

Por.-:;i non mai noano di lotta ha 
dis.prf?giato. come lui, il «entimen- 
talii'mo e i motivi sentimentali 
presi (inali mezzi di p<jrsua.HÌone; 
e nessuno più di lui ha raggiunto
il sentimento e l'adesiontì mitica
mente sentimentale a quanio ha 
fatto, ha detto, ha .suggerito,

Pr('p:'!r.’’,ì n hi ¡dc-'ola rivolta di 
Porli, in ccfosion:' delhi guerra li
bica. snbi i)Oi un,amarissima d:du- 
sione perché il pop<do. II nostro po
polo soi'hili.-rla, non si era battuto.

Una mattina ebbe a sfogarsi con 
l,avv(icato Gino (ììommì. cìie era 
compagno suo in quei giorni ormai 
lontani: e. discutendo col fìiommi, 
gridava:

- Questo popolo vigliacco, non 
si iia'te!

Erano per una strada, deserta di 
Polli. L’avvocato Giommi allibiva
li Giommi in'a asKolutament:;* agii 
antipodi dcd temperaniBiito musso- 
liniano. e affatto ignaro del mondo 
di tantiismi idie lialenava nella 
monto di quel giovine solitario, del 
ouale mondo non parlava mai a 
nessuno.

D?n.ito ÌMus-io ino vide allora il 
compfigno Gino Giommi tanto este- 
ì'refatto che certo ebbe una .si)c*c;e 
di c-ompatimeuto per lui tanto che, 
liaitendogli una m;,>no sulla spalla, 
.Sili diis.^:

Non capisci che gli atti di sa- 
i)otag,gio non bastano? Ci vuole il 
sangue, ci vuole la battaglia!

Li p:ir li il Giommi Da capi an
che meno, ma poi il pensiero di 
Mussolini gli si chiari e gli appar
ve iu tt’altro che ignobile.

Mussolini diceva:
-—Hanno me^so una trave .sul 

ponte del Ronco per far deviare il 
d ire ttohanno  div.dto Is rotaie de! 
tramvai (li Meldola, Que.sto é terrO' 
l'jsmo vigliacco! Non basta.

B^sogiKiva biitterd quando é iu- 
t'MM'onuta la polizia. Non l’hanno 
ietto. Quî .sta non é gente per me!

Era un -‘fattista” e un organi’/.- 
ííai.f)re interiore del partidtn.

Mirava custanifcmente ad uno 
’̂ lato Maggiore.

Non fhtava ch.̂  neil’unmo.


