
F ·, s·c .1 S·M O 
. . 

·contra bolSce·visino 



.,. 

¡ 1 

' . ¡ 

1 



1 

! . 

u 
' 



. . •"" ,., 
I', 

EDIZIONE DI DOCUMENTO · ROMA 







Oggi non ci sarebbe la marcia su 

Mosca, marcia che sara infallibilmente 

vittoriosa, se venti anni prima non 

ci fosse stata la marcia su Roma. 

IL DUCE 



., 



DOPO LA VITTORIA MUTILATA 

Le forze sane del popolo _italiano insorgono 

contro Versaglia e contro Mosca 

' 



r 

Sopra: Corleo comunista per le vie 
di Milano (1919). 

Sotto: Roma - Sciopero postale: ca
ri camento della posta sollo la prote

zíonr ,lclla truppa 0920). 
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« Milano il 16 febbráio (1919) 

assistette, fra lo sgoment? e 
il terrore di una borghesia, ín

fiacchita e trepidante, ad una 
s.filata di ventimila bolscevi-

chi í quali, dopó aver inneg- · 

giato a Lenin dall'alto dei tor.:. 

rioni del Castello, dissero che 
-la rivoluzione bolscevica era 

imminente. lo allora úscii al

l'indomani con un articolo che 

fece · una cer~a impressione 

anch~ ad alcuni amici. Era 
intitolato:. Contro il ritorno 

della bestia-trionfante. Era un 

árticolo in cui si diceva: noi 

slamd disposti a convertire le 

piaz~e delle citta d'Italia in 
tante trincee munite di' reti

colati per viilcere la nostra 

battaglia, per dare !'ultima 
'battaglia contro questo nemi-

éo interno». 

Mussolini, 3 april~ 1921. 

iiodo\ Una giornata a Dalmine 1su1 tam~!.! 
~ ¡L~ magni!ica manifestazione operaia ·. ~~_.;?~ 
:=:.:::::.:..:;¡¡ Un d1scorso d i M-ussolini :::.·-: ·=::-:. 
;.:~-'] (Poi· tclt•!ono al ••Popolo d'lw.lia,.) i: · .... ~=~::= 
~:::. }t~~ .;i?" · ·. ~--_ ·.:-. ·::..=-:· SOLLIEVO .. :s=r:~::: 

« Oggi. ch( la guerra e cessa.ta, io :::::::~.s,_·;:,.::,::;?:.:;.":~:-..:.::-. 
che sono stato in trincea. tra il ;-?::::~:::,::~.f-.;.:::-:E;:[:'.:S 

Pooolo d1Italia ed ho avuto per {. ·.F...?.,..":r-:=r..~:::~il2:~:.-:::. 
f . ' . . . :. :::-::.~--=:!,;!':.~·..:~ .... ·:,~ .-z.-.. 

lunghi mesi e quotid1an¡11nente la .....-.=•~::.:=..:Z1ª:~:."::?: -';-
rivelazione in t11tti j · sensi del va- . ~~~-:.-~??-::~~ ~ 
lqre dei figli d'Italia1 oggÍ, io diéo ;\~f&·,5;~;t-;:.:~:§ 
che bisogna andare i+1contro al la- ·'=-- ·- _ ..• ;-..;:.:-;-..:;:;~·
voro che torna, e a quello che, fl.,f:Y,.:.:=;..;_;i:.;~·:'!.=i?'l/~ . .:-=¿ 

. ' . . ffi :.:. ~ .. · . ..::--:::-.... -: ;::...-::::-:::: :::: :.-::: 
non 1mboscato, ha nutnto le o - 1=:."=::.=--::·::.:::::..:;:..-..:.:- -=·-·= 
cine, non col.gesto della .tirchieria fü#.{:::=:~~;.,'=-'-= 
che non riconosce ed umilia, roa ::~:1:.~;::s-:::==::.~~i ""·· -~-~- ... -.. ...- ·-(.._,.._ 

I con lo spirito apcrto alle necessita ;~~,:,;;;;_¿~::¡a-:~:i.'...-.:: 
dei tempi· nuovi. E coloro che- si :J:"::~~?...!.~[-:'.r{ 
ostinano a negare le ~ noviti > ne- ·fi.·-F-;'f.14:~:r;::1*!·.~~=· 
ccssarie o sono degli illusi o sono ':"E:-:.-:-.:_~.::.·.::-:--.·.::..::-;·· ~;::..~~~c:-::-.:;::.::-..:,..:.-..:...: 
degli stolli che non vedranno la ;':::?í::-:~~::.i;~~ tF.:. 
sera deJla lo\oo giornata ». ;:~~·.1:::-::::~·~-:..:.:::..-~:: 
(Mttssolini agli operai di Da/mine F:::':S:=-;_,;~l'.::~::'.i~ 

• J • ~-=.:-,.::.:.:. .. :.:..:.~:~-;::;.":":-
20 marzo 1919) ···-·---~--·::.------rolllb,....,....-,,,~""-"- - .. ------~nFSE-~:E:-.~-:-::.·.-::::.:.::.~ :;.!e:~:="::,~:::==- =-j~.~-::::.:..;;::?.~3:;? .. ::·:: ...... ~-=::· 

i-:;;É~~~~,2~~-ic:::: .... --·-:-~ ~g¿,-"ª 
• ~-.._·-::)-- .. ---... .. - .. -· Una amo11U1& :.:. __ ,,___._ 

; -~:F.•~tr.:....~~-·-.::;:I ,_ ... -~Jr:.:-;E-';.._..t:::=Z~:-: 
;¡i9~iill~a!S! .:.......:.·-=:..·--·~... :::::;;:..-= ,~·-::...-·----... .............-..:.•..':,.·.-:.::.~ •::=,:--.. ,.:.-=::=---~~-~ .. ~-:. .. ,.:... ...... :.a - .:::.-:.,-·:-::.·- ~ ~-~---·,-..:,.=\. -

~ 
• .:.-:-_ .. _ ..... _ - -:... -'='~ ';!'1..~'1.'<' !:",,..,_. • ....... ..-.-J:,.Z.,._"t_~.- ...... _.,...-- - o&~_.. -~ .......... • -~---·-·-"':"l!rr·~-· .... - "- ..-_...i t • I ·~-i:=: ...... .... ::::A=::-·~;;~~'.·: -.... ,..,_ ,:;*-.:.--- , • • • 
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IL PARTITO 
IN FUNZIONE ANTIBOLSCEVICA 

Il sorgerc del Partito da quelle Squadre d'Azione che fran
tum.arono il superstite bolscevismo noslrano da al suo atto di 
nascita un sigillo d'inconfondibile chiarezza. Allora, come dopo, 
come sempre, una funzionc antiholscevica e stata ed e propria 
deUa natura stessa del Partito, organo motore di uno Stato che 
ha posto il suo impegno maggiore nella fondazione e n ella co
struzione di una societa política e morale che e l'antitesi di quella 
sovietica. 

Non sono mancate, nel corso piu che ventennale della sua 
sLoria che e la storia dell'Italia nuova, dichia:razioni ufficiali ine
quivocahili. Ma non importa l'Ícercarle. Per il Partito e il suo 
Capo, il Duce, ch e parla. Esso non ama le dichiarazíoni uffi
ciali. Non ne ha bisogno. E' presente dovunque, con l a realta 
insostituibj}e dell'azione, centrale, perifcrica, capillare. E' una 
cosa sola con la volonta realizzatrice del Regime, dello Stato, del 
Duce. Questa funzione antibolscevica e espressa scmprc nelle 
opere e nei fatti ed e come un perenne motivo ideale che illu
mina la sua vasta azione sociale e política. E ' la « vccchia han
diera » alzata da Mussolüli nel soJe d'Italia nel lontano 1919 e 
mai ammainata. 

* * * 
E' il Partito che garantiscc allo Stato la continuita dell'azio

ne 1·ivoluzionaria nella stronca lura d'ogni possihile dcviazione 
sociale e nella volonta costruttiva deli'ordine. Sul piano nazio
nale e sul piano intcrnazionale, in pace e in guerra. 

In questo libro sono rievocati spiriti e forme della eroica Vi
gilia, quando i Fascisli in armi conquistarono col proprio sangue 
il privjlcgio di riscattare la Patria dalle aberrazioni di unºideo
logia anarchica che era un insulto alle tradizioni milleuarie di u na 
civilti1 espressa cla Roma. Ma1·tiri e Caduti sono anche in questo 
libro evocati. Fu quello l'incauclcscen te crogiuolo da cuí nacque 
il P artito, i cuí compiti si consolidarono e si allargarono man 
mano ch e lo Stato mussoliniano investiva ]a pienezza della vita 
naziouale. Ma quelio spirito origiual"Ío rimase immutato e do
vcva alimentare dél[ fondo l e potenti organizzazioni che si crea
vano nel campo so"Cialc e político per assicurare di generazione 
in generazione la vitalita delJe nostre istituzioni innovatrici. 

E" il ParLito che in misura diretta o incliretta ha promosso 
e promuo,1c le leggi, gli istiluti, le opere che riaffermano pro
pl"Ío quegli ideali sociali che il Bolscevismo s'illuse di combat
tere. Viste sotto questo particolare profilo, le nostre piu signi
ficaLive istiluzioni h anno un carattcre polemico ed antitetico di 
evidente rilievo. Tutte, ma in modo precipuo le ÜTganizzazioni 
Giovanili ch e il Partito inquaclra e regge perche il problema dei 
giovani e il problema fondamentale che una rivoluzione possa 
inconlrare nel suo cannnino. Si compie la p1·eparazione di tutta 
quanta una gioventú í:isicamente addcstrata e risoaldata nello 
spirüo e nel cuore daHe iminagini e dalle voci della Patria, della 
fnmiglia, della razza, della solidal"iela umana e del civile pro
grcsso che sono il nostro patrimonio piú sacro e piú alto; imma
gini e voci ch e celebrano la vita e ne esaltano l a forza , la b el
l ezza, la santila e l'eroismo. E vi collahora l a scuola rinno·vata 
dalla Carta mussoliniana che ne ha allargato il respu:o e l e fun
zioni. Vi collahorano le Colonie, gestite clal Partito, e che sono 
una su a costantc preoccupazione. Vi collahorano le organizza-
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zioni femminili che hanno elevato e potcnziato la missione fami
liare e sociale della donna. E alla preparazione dei quadri dei 
clirigenti provvedono « i Centri cli preparazione política » e d altre 
istituzioni: Tutte cose note queste e che qui si accennano cli p as
sata per rappresentare il potente sforzo compiuto dal Partito, 
onde assicura1·e alla Rivoluzione e alla Patria una societa uazio
nale saldamentc impiantata ed accen trata sulle fondamenta di 
uua civil ta genialmente italiaua contro cui, se non bastassero le 
armi gia vittoriose, e destinato fatalmente a spuntarsi il ú torno 
della « Bestia trionfante ». 

* * * 
Altro settore fondameuta le : il lavoro. E ' lo Stato ch e prepara 

e sancisce le l eggi, ma e il Partito ch e si fa popolo, che n e plasma j 
sentimenti, n e rinsalda _ la volonta, n e interpreta i bisogni e le 
aspirazioni ai ú ni di una piu alta giu stizia sociale. La creazione 
piu 01·igin ale, profonda dello Stato Fascista - le Corporazioni -, 
sintesi nuova che su pera il classismo del vecchio mondo liberale 
e borghese e r espinge l'idiota e innatur ale livellamento del co
munismo, h a anicchito di fresca linfa l'azione del Partito. Gia la 
creazione del Dopolavoro testimoniava e testimonia, in modo 
magnifico sanzionato oramai da innumerevoli riconoscimenti di 
Paesi straoieri, la passione con cui il Partito e anclato incontro 
ai lavoratoTi elevanclone la coscienza e la vita, fortifican clone la 
salute, accrescendone il benessere. Ma le Corporazioni h anno 
inserito in misura decisiva il Partito nel picno della vita eco
mica. TI Partito interviene dovu nque, mosso cla un superiore 
senso clell'equita economica, p er r ealizzare la concordia della 
societa nazionale, per disciplinarla, per adeguarla alle mete che 
solo i sovrani interessi dello Stato possono indicare. 

* .. * 

E quando dalle battaglie clel fronte interno }'Italia prole
taria e fascista e passata - conseguenza logica ed inevitahile -
alle hattaglíe contro i n emici esterni, p er la sua liberta e per la 
sua potenza, l 'azione del Partito s'e moltiplícata con ritmo infatí
cabile. Nei confronti della Russia bolscJvica csso non ha mai 
smohilitato, anche quando l'azione cliplomatica del Governo sem
brava accennare, per ragioni contingenti, a rapporti pacifici. La 
guerra contro la Spagna rossa ne e stato típ ico esempio, con i 
suoi l egionari ed i suoi eroi. :Ma nella guerra che oggi si com
batte con l'impegno totale di tutto un popolo contro il capita
lismo plutocrate e l"oscurntismo comunista insieme alleati in alle
gra comhutta, il Partito ha sapu to accenu·are in se il compito 
essenziale dell'assistenza e della propaganda, destando le energie 
e la focle, imponendo nel campo economico a ciascuno il dovere, 
fo1·tifi cando la resistenza per la vittoria únale. Una recente puh
hlicazione del Direttorio Nazionale del Partito traccia íl quadro 
di questa insonne attivita : l e sole cifre sono impressionan ti. 11 
popolo di soldati e di lavoratol"i ha trovato nel Partito la sua 
immagine pin verace. E anche qui, come pdma e come sempre, 
i motivi idealí dell'azione sono super1l8mente umani e rispee,. 
chiano qu ella superiore moralita di cuí e sostanziata l a civilta 
della nostra razza e clel nostro temp o. E il sangue gen erosamente 
versato da Camerati anziani e giovanissimi ch e n ei ran ghi del 
Partito hanno militato ed operato e il segno pin luminoso della 
vitalita di una fede ch e non s'arresta dinanzi alle prove su preme. * 
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S'Giovecú 30 Ot toJJr-e 1919 
"'"-' . - -

t't.:t.,.,.u 111 \ ..;o.,:\llL~ r\J 
I 1 • •. .._u-,. TI ......... 

llalla e Colon~ Lire -?,.- 1-1.:,0 ''-t,,) 
Estero • . . . Fr. -tG.- 23.SO 12.-

-··· • • - • ••• . . • • • • • 

Ment re le forze sane d'ltalia si serravano intorno a Mussolini, la propaganda 

socialista agli ordini di Mosca, cercava d'inquinare l'esercito e incitava alla rivolta. 

Dopo un confliu o fra i social-comunisti e Je truppe durante l'uJLimo sciopero· 

ANNO XXI Telefono N. 13 Venerdi 7 Novembre 1919 Casella Postale 39 • Num. W 

a Yerra 
·PROVINCIALE SOCIALISTA MANTOVANA 

A B B O N A M EN T I RED AZIONE ED AMMl.,.ISTRAZIONE • 1 N S E R z I O N 1 
A/fNO L 6.00- Si!MESTRB L J .00- QUAORJMl!STRI! ¡ 2 .()() MANTOVA • VIA TRIE!i"rE NUMERO :?O· MANTúVA RivQIJ<r: .u, Cnnl<d. Socl>lls .. • lip. f:llP.DI ~FG.'<A. C. \'. Em. ) 

EsTERO: IL [)(\f'P10 ¡¡;;-;;uOHYo ~ ora to ;;;¡-,,1-;;;, 10 ..;,., fv 1111!!1111 .",na, lrt(•lt "'"ª' e ,11ru e ,unre con la "''"'ª 

Perla Russia ·e per 1' Internazionale 
morte ! .. alta • sino 
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Sopra: Wílson e la Societa 
del!e Nazioni: la medaglia 
wilsoniana e il suo rovescio. 

( dal Trnvnso delle Idee) 

Ai fir;mchi: La liberazione 
di Fiume. - La marcia di 
Roncbi. - II Natale di san-

gue del 1920. 

Noi fas<isti non rinun

<iamo a Fiume e nem

m eno alla Dalmazia 

Italiana. 

MUSSOLINI 
29 ottobre 1919 
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Sopra: Roma .. Comizio di bolsccvizzanli all' Orto Botanico (1920). 

Sotto: Corleo socialisla disperso dalla forza pubblica in Piazza Venezia (1920). 
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..... 

Noi difendiamo la nostra rivoluzione innovatrice e creativa 
dagli assalti proditori della contro ~ rivoluzione retrograda e 
distruttiva dei leninisti. Questo sia · ben chiaro alle vostre 
coscienze, o iimici operai. 

MUSSOLINI 
« 11 Popolo. él' llalia • 18 apríle 1919 

, --

Milano. - Assalto e devaslazione fascista del! '« Av anti > dopo 
lo scontro sanguinoso di Via dei Mercanti (15 aprile 1919). 

Roma .. Autocarri guidat.i da vo lontari fascisti aseicurnno i 
scrvizi pubblici di trasporto (1920). 
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11 bolscevismo minacciava di distruggere la Nazione italiana: ecco alcune cifre di una dura eloquenza. Nel 1919, 1663 scioperi nelle industrie e 208 
nell'agricoltura; nel 1920, rispettivamente a lle industrie e all'agricoltura, 1881 e 189; nel 1921, 1045 nelle industrie e 89 nell'agricoltura; nel 1922, 
522 e 23; nel 1923, 200 scioperi nelle industrie e 1 nell'agricoltura: dopo, per volonta del Fascismo, non vi saranno piü scioperi in Italia ma 
collaborazione fra le varíe classi per il bene della Nazione. Le cifre esposte dimostrano come fosse dura la lotta del Fascismo contro il bolscevismo. 

Oitembre Oicembre 

~ ~ - ~ ... ~ .e, ;;:: .e 
~ E !!: E CI E ... 

€ 2! N l!! ;:: N ;¡; o cij o o 
V, ,r, "' 

Giugno 6iuqno 

1921 1922 1923. 
Numero degl i sciopcranti - giorní: 

-
Nel 1921 si perdettero da uu mínimo dí 76 míla gioruate lavorative nel dícembre ad un massimo di 2 milioni e 125 mila nel settembre. Nel primo seme, 

stre del 1922 si perdettero 3 milioni e 841 mila gioroate lavoratíve. 
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Quale politica estera .perse-. 

gue in realta la Russia? E 

u¡na politica di pace o di 
ERRUCCBO VECCHI • FJIARIO CARLI R E .. N A. o e A R A P A N o. , 
Hn....AHO • VI.a e--. 21;1 - A••OtfAMSNTO, A.unuo L.. • - - lM:t&h"t1orn, Jn o.. JU'ti.. ,-.r Un•• ~I oorpo G L., a,- 11 In 4'. P"'K·, J>-r ª""'"'" ,11 .... ,¡-::•, 1 :i, 

guerra? La· varieta dei fatti i voleva ~emolire la r.ttoria [OD lo nmuero nuiiiita 
a nostra conoscenza ci porta 

ad oscillare' perennemente 

f ra I' una e I' altra ipotesi. 

In altri termini, sotto I' em-

blema falce e martello si 

nasconde o non si na-

sconde il vecchio pansla-

vismo che, oggi, sarebbe 

inoltre dominato da una fer-

rea necesiíta rivoluzionaria, 

che é quella di allargare la 

·rivoluzione nel resio d' E u-

ropa per salvare il Governo 

dei Soviet in Russia ? 

MUSSOLINI 

5 gennaio 1921 

> "-~---
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FASCISMO 
CONTRO BOLSCEVISMO j 

L'Ita]ia, dopo ]a durissima prova della guena moncliale e 
l'esperienza amaTa dei trattati di p ace che la concJusero, ur
tando tragicamente con la realta della storia, comincia a sentire, 
urgente e perentoria, la necessita di incamminarsi p er una strada 
nuova, quella sua, e sua soltanto. Alla rivoluzione inconsapevole 
dell a guena vittoriosa, doveva subentrare la rivoluzione consape
vole o chiariíicatrice. Sarehhe questa venuta? Sicuramente; o an
ch e la guerra, rivoluzion e intuitiva e sentimenta1e, non sarebbe 
sta ta. E quan do dopo ]a guerra, ]a Nazione e sulla clúna ruinosa 
di uno sbandamento collettivo, un Uomo intuisce ch e sta per suo
nare per l'Italia una gran de ora, cl'immensa, decisiva importanza 
per il suo avvenire. Urgeva un rinnovamento; ma ce un >> rinnova
mcnto doveva diventare « il » rinnovamento. Quale clungue? Mus
solini risponde subito traducendo l'idea nel fatto. illuminando il 
fatto con l'idea; l'idea nuova, su cui doveva fonclarsi tutta la so
cieta modern a, aveva necessitá, p er trionfare, di confondersi con 
una esasperata passione di salvezza nazionale per spezzare il pro

cesso di dissoluzione in cui il bo1scevi smo stava precipitando i1 
popolo italiano: conciliare quin di tradizione e rivoluzione, na
zione c idea. I clue fattori si dovevano compenetrare a vicenda; 
la passione nazionale doveva illumínarsi dell 'idea, l'iclea doveva 
farsi passione nazionale per raccogliere i1 Paese come in un sol 
blocco, in un unico fascio compatto. 

11 movimento del Fascismo infatti si inizia come una tragica 
e animosa difesa clella nostra razza e della nostra mentalita con
tro una concezione harharica e schiavistica della societá, il 
Comunismo, dando. cioe, un signi ficato logico e sociale nuovo alla 
i mprovvisa, disperata invincihilita eroica dell'Italia del Piave; 
in altre pal'ol e, il dramma rivoluzionario della guerra, da im
plicito, comin cía a l'endersi esp licito. Dopo essere stata l 'unica 
Nazione sostanzialmente vincitrice della guerra, !'Italia non po
teva, contrastando al suo p ensiero e alla sua storia, in una pa
rola, all'intrinseca natura del suo genio, scomparire n ella notte 
di u n foganao mostruoso: i1 bolscevismo russo. Questo l'iu
tuito, negli anni del dopo-guerra, di Mussol ini. Poderoso fau
tore cleJrintervento come necessita storica a cuí !'Italia non 
avrebbe potuto sottrarsi, llena la sua stessa esistenza, Mussolini 
commcia, gia dal 1915, a prendere su di sé, sempre piit aper
tamen te c decisamen te, la responsabilita tremenda ili essere l'in
terpre te sicuro della storia el' Italia nella storia d 'Europa. An
mmzianclo, cioe, un· origina le iniziativa italiana in Europa, con
tem poraneamen Le contro Mosca e Versaglia, Mussolini viene in 
fondo a interpretare l'avvenire em·opeo :in funzione della ne
cessita storica di questa nuova iniziativa italiana. Terribile e 
gigantesca r esponsabilita questa c1,i Mussolini innanzi al suo se
colo e al momlo ; ora, la grandezza ver amente storica ili Mus
soli ni consistcra nelrinserire ]a nuova autonoma p ersonalita slo· 
rica dell'ltalia nel nu ovo sistema europeo e monruale coi suoi 
due nalurali cenlri p ropulsori: uno mecliterraneo, n ell'Italia, e 
rallro continentale, nella Germauia. 

••• 
« Ricordare : oggi non ci t:arebbe la marcia su Mosca, mar

cia che sara infallibilmente vittoriosa, se noi non avessimo fatta 
la Marcia su Roma ». Col grandioso '111ovimento del Fascismo 
infatti, sorto n ell'imm cclialo dopo-guerra europeo, !'Italia, sal 
vando sé stessa dal baratro di un ricorso barharico e involu-
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tivo (r assetto sociale del connmismo ), salva al tempo stesso 
l'Europa, aclempiendo ancora u na volta nei secoli ad una sua fun
zione materna. L'Italia del Fascismo lancia, con lü-ica supe1·hia, 
simultaneamente, la sfida a V e rsaglia e alla barharie sconvo]gi
t r.ice dell'OTiente, e, cla quel momento, cssa si dichiara in fun
zione di Anti-Europa proprio per fonclare queJla nuova Europa 
antitesi sia di quella statica e seuilc franco-Lritannica , sia di 
quella anarchica e ha°i:harica del holscevismo; quella nuova 
Europa cla co;;truire sulle. fonélamenta del nuovo e piu alto prin
cipio cli Jiherta civile de11'uomo nel mondo contemporaneo: i l 
principio corporativo. Col nuovo principio spiritualistico-nazio
nale del corporativismo, l 'Italia di Mussolini addita. giá fi n dagli 
anni p recedentí « la Marcia su Roma », ]a via maestra e solare 
per cuí dopo si e incamminato il processo storico progressivo de1-
l'inte ro continente europeo. Questa idea universale cloveva tro
vare poi. p er merito di eventi e del Fürher n ell'alleata Germanía 
nazionalsocialista, una forza nuova e potente, un fonnidahile ful
cro· di diffusione e di attrazione. 

In fondo ü sanguinosissimo duello europeo e mondiale di 
o,!!;gi e tra la rinnovata spi-ritualita e tico-civile-reli~iosa 1lell'occi
dente e l'ateismo rnaterialistico-meccanico clell'oriente, tra una 
societa di uomini e una societa di castori, ti-a lVlazzinianesimo 
da una parte e Benthanismo e Marxismo clall' altra. La guerra 
mondiale rlel 1914-18 conteneva in ~é, terribile e categorico, il 
monito cli un decisivo mutamento ili rotta. in senso universale, 
p er tutti i popoli europei; ma Francia e Inghilterra, cla secoli 
si stemate e incanalate in una poliLica e~emonica e sfruttatrice, 
con la coccitltaggine fata]e clegli orgauismi destinati a dissolversi, 
pcr non sapersi piu rinnovare, non videro e non cornpresero, 
allorché con la nuova Santa Alleanza della (< Societa delle Nazio
ni » credettero di potere arrestare per sempre la storia entro ]e 
hranch e tentacolari . del loro supercapitalismo divoratore clelle 
ricchezze del globo. Sferrando con temporaneamente l'attacco sía 
all'esperto, vile, secolare ateísmo del Capitalismo britannico, sia 
all'a,teismo ingenuo e primordíale del rarcere-caserma del Bol
scevismo, d 'un tratto, come per r ive1azione, il popo1o di Colom
bo, il popolo scopritore di civih a, si cal'icava ili un nuovo destino, 
che n egli anni doveva fruttificare. 

Strappare defi ni t ivamente al cupo fatalismo cleterrninistico 
tutto il vastissimo monclo russo, r edimere meta di un continente 
dalla su a •infelicissima concezion e della societa come aggreg~to 
moleco]are e fisico, per immetterla nel soleo della rivilti1 romana 
e cristiana dell'occ ídente, civilt i'1 che si afferma come gioía 
di liberta e moralita creatrice o spirituale aulonomi.!, e il gr an
dioso significato del duello mortale che oggi si combatte tra 
Fascismo e Bolscevismo, tra Naziona1socialismo e Bolscevismo. 

••• 
Il princ1p10 fonclamentale del Bolstevismo, .quelJo di cui 

tutti gli altri sono corollari e logiche applicazioni particolari, 
e r ateísmo. Mazzini accusava con )frico sclegno e con inflessi
hile t enacia il materialismo storico di Marx e di Engel s di es
sere ateo, di clisconoscere, cioe, la luce dell'infüuto soprasensi
hile e religioso che i] mondo morale rivela all'uomo. L'ehreo 
M.arx chiamava sarcaslicamcnte Mazzini « pret e », c1·eclendoio 
ormai un anacronismo nel secolo che cloveva vedere in atto la 
societa colle ttivistica che il suo socialismo « scientifico » aveva 
annunciato come fatale shocco dell'ecouomia capitalistica. Aver 
confuso, o meglio quasi identificato, senza accor gersene, le l eggi 
spirituali del processo storico, leggi spiritua]i clí li'Lerta ccl auto
nomía, con l e leggi monotonamente fatalistiche del mondo fisi
co, e l'errore in cui cacle ogni concezioue ma'Lerialis tica e atea 
cleJla stQria che inahissa la luce dell'autonomia spirituale in cui 
consiste la pe rsonalita specifica dell 'uomo, nclla nolte determi
nistica e meccanica della materia e dell'i stinto. 

La fanati ca e ottusa consequenzialita materialistica degli 



agitatori holscevichi s'e scagliala con furore bestiale sulla reli
gione, per sradicarla dalle fondamenta dal suolo della Russia, 
11011 gia, perche questa e impresa supcriore ad ogni forza uma
na, dal cuore degli uomini. Quindi il mondo ha potuto assistere, 
non solo ai successivi « piani quincJ11Cnnali economici », ma an
che alla mostruosita di un « piano qu inquennale clell' ateismo ». 
Iu opuscoli ufficiali comunisti si Jegp;ono queste paro le: « Il 
marxismo r ivoluzionario non riconosce la religione. Non lasceremo 
mai campo ]ihern a1l'oscurautismo, 11e gli riconosceremo di tur
bare la coscienza delle masse ». La « Stella R ossa » scriveva nel 
1923: « Nostro fine e la lotta antireligiosa : nclJa scuola, nei 
circoli, nelle riunion i, dappertutto, noi mettiamo il nostro ma
terialismo scientifico di fronte a tutte l e forme di misticismo e 
cli stregoneria : siamo ohhligati a dare il suo vero carattere polí
tico a questa nostra lotta, poiche Religione e Chiesa sono legate 
alla horghesia. L'operaio, che e insorto contro quest'ultima, eleve 
lottare con energia ecl efficacia contro gli strumenti della sua 
passata dominazioue ». Il 24 agosto 1929, Je « lsvestia », scri
vevano: « Rel igione e socialismo sono incompatihili ». V'e fofatti 
inesorahile op posizione tra jJ mondo ultrafen omenico della liberta 
e dell'autonomia umana propria di una conceúone 1·eligiosa e 
spiritualistica deJl'universo, e il mondo fenomenico e determi
nistico dell'uomo inteso come natura e fata]ita meccanica. 

Come aJl'approssimarsi del tramonto clell' Impero Romano in 
una societa capitalistica, al dire del Mazzini, incadaverita, stanno 
a fronte due mondi: universalismo cristiano positivo e pro
gressivo, e incl iviclu alic;mo harbarico hruto e negativo, cosi oggi, 
anelanti, per opposte vie, alla clistn1zione della incaclaverila 
socieLa capitalistica dell"impero hritannico, sono clue mondi in 
lotta mortale : l'uno, spiritualistico-religioso, quindi sinte tico e 
progt·essivo, l 'allro materia]jstico ed ateo, quincli centL'ifugo e 
anarchico, Fascismo, cioe, e Bolscevismo. E come !'universali
smo cristiano salvo l a civilta dell'occidente dcU'involuzione e 
djsgregazione atomística in cui minacciava di sprofonclarsi, co
si il C1·istianesimo civilc clell'Ücciclente, rappresentato oggi 
dal Fascismo italo-germanico, conquisteta definiti,ramente !'O
riente e, dalle tenehre di quel coacervo sterminato, ateo e fat a
li stico, fara uscire la luce di un 01·ganismo etico-r eligioso in cui 
gli inclivi.dui saranno salvati nella loro essenza eterna di liberta 
e cl'auLono1nia. 

* * * . 
Il Fa:;cisrno e il Nazionalsocialim10 sono il diretto, potente, 

irriducibiJe av.versario dell'internazi.onal ismo bolscevico vuolo 
e antistorico, che considera il mondo come un solo stato e una 
sola nazione. Ma, al pari della famiglia, or ganismo spirituale 
ed elico che emer ge dal seno di una situazione nalurale, la Na
zione non si pu o arhitraL"iamente cancellare dalla storia; la 
Nazioue si trova, rispetto allo Stato e alla sua legge di organiz
zazione, come l a materia grezza rispe tto alla forma. La Nazione 
e u no stato di fatto indiscutibil e, e un'unita ch e ha gia in sé 
stessa, in quanto esistente, l a sua inclividuale originalita, i cuí 
caraLteri s0110 o etnici e n aturali, (geografici, climatici, econo
mici) o spirituali, ( traclizione sLorica, religione, l ingua, cultura, 
arte). Tra ! 'universali smo della nostra rivolu zione fascista e 
quello sovietico, la clifferenza e qui: n ella rivoluzione del Fa-
0scismo, l'internazionalismo e rnorale e storico, in quella del 
Bolscevismo e materialistico, astratto, quiucli antistorico e u to
pistico; e l'utopia e d i tutti coloro che in fondo non sono animati 
da un vero desiderio di hene e cli giu stizia, perche nessun icleale 
pu o prescindere clall'imprescinclibile, daJla tr aclizione, cioe, e 
dalla storia e, soprattutto poi, dalla natura umana. « Non e vero 
- scrive l'Oriani - che l'utopia di oggi sia la realta di clomani: 
l 'utopia invece e n egazione de1la storia, l a poesía di coloro che 
non sono poeti , il sogno di tutti quelli che non sanno agire ». 

Uno stato mondiale che non ah]Jia per hasi stabili e con
crete le Nazion i, l'iclea dello sta to come persona etica quale 

la lunga elaborazione clei ~ecoli e il moderno concetto della 
liberta clelruomo ce lo fa n110 sentil"e, e solo una vuotezza, una 
nullita, una perdizione material istica e atea; al contrar io, p er 
Mussolini, l a Nazione che n on si eleva alla p ersonalita etico
giut"idica dello Stato e una cecita ch e e arbitr arieta e an archia . 
L'uomo, per r ivelarsi a sé stesso nelle sue note eterne di spiri
tualita e di umanita, eleve sp erimentare il sentimento e la ne
cessita del dovere per gradi; e qu esti gradi •sono : la famiglia, 
la socie ta civile, lo Stato. 

• •• 
<< Chi non ha, non e » : questo proverhio riflette u na pro

fo nda intuizione de1la natura umana. Non avere significa non 
essere, perche chi non ha, non diviene, non crea, resta an·ofico, 
ogni uomo vuol'essere l'artefice del proprio destino; ch i gl ielo 
vuol clonare, l 'uccide. P er essere artefice ed autarca, eleve pos
seclere, eleve essere un piccolo stato dentro Jo stato. La proprietñ 
clunque non e n ccessaria soltanto affuomo in c¡uanto sensibilita, 
ma proptio in quan to spiritualita; p ercio fin cla quanclo l'uomo 
s'i ntui come spirito, quincli l ibero e creatore, si consocio affer
manclosi possessore. Possiamo ben dire p ertanto cl1e Ja p ro
prieta segno il trapasso dallo stato selvaggio e vagahonclo di n a
tura al primo albore de1lo stato umano e civile. 

1n veúta il problema dello stato non poteva esserc inteso 
in tutta la sua r eale pienezza dal mondo rnsso che ancora non 
aveva una lu nga esperienza speculativa, ed era ignaro quindi (a 
parte l e prove clell' arte) della complessa natura dello spirito urna. 
no. Come mai l'immen so popolo russo poteva esprimere il mi
gl iore stato moderno, se esso non aveva conoseiuto altra forma di 
stato che quella harharica e feudalistica clell 'autocrazia? Come 
mai lo schiavo di ieri poteva essere, tutto ad u n tratto, l'espres
sione piu moderna del cittadino? NeJla storia nulla si spiega con 
miracoli e con in terventi clivini , neppme queUa russa. Solo i bol
scevichi hanno interpretato il concetto ñlosofico di u guaglianza 
icleale, come bruta uguaglianza di fatto, al di la e al di sop ra 
di ogni natm ale o acquisita differen za e superiorita intellet
tuale e morale. Se si parte da) presupposlo comunista ch e l'uni
ca fi.na1ita di tutti gli u omini sia l 'esisleuza materiale, l'unico 
loro prohlema quello di riempir e il ven tre, a1lora ni ente di piu 
vero clell'ugu aglianza negativa, l'ugu a~lianza che si attua ne] 
non pot<sesso da parte cli tutti. Ma allora e evidente ch e rica
diamo nel mondo felino e preistorico in cuí l'uomo, poco di ssi
mile dall" ani male, 11011 ha possesso, perche. p er l'istinto d i socldi
sfazione dei propri appetiti, tullo puo esser proprio e niente e 
veramente proprio, tutto il mon clo esterno vivendo allo stato 
inerte e in clifferente di non possesso. L'individuo, prima ili 
essere organizzato nella societa dello stato, e uomo; e la vita 
in comune e fatta p er meglio svilup pare in luí le note di umanita, 
ossia le note per cui si distingue da tutti gli altr i esseri viventi. 
Iuvece, u na societa organizzata per )'oppressione delJ 'uomo co
me au tonomía incoercibile, sarebbe immediatamente respinta 
dalla n atura umana. « La parita uman a, - scrive splendidamen
te Oriani nella Rivolta ideale - v.era soltanto nel coucetto 
astratto di indiviclualita, impressa sulla vita, vi soffocberehhe le 
facolta e le élifferenze individuali, facendo clell'uomo uno schia-

. vo i ncomparabilmente pin tr iste, originale al di dentro, muto 
al di fuod ». 

Cio che qui si e speculativamente climostrato come un as
surdo, l'uomo, cioe, non proprietario. viene confermato in p:ieno 
da alcuni provvedimcnti presi clai clirigenti holscevichi e dallo 
stesso Stal in, ncl campo economico, provvedimenti che fan no 
a pu gni cor. l'ideologia comunista. Che cosa e infatti l'ordine 
di Stalin di « curare jJ personale » date le continue lagn anze 
dei Commissari sovietici sulla scarsa efficienza produttiva sia 
degli operai dell'industr ia vera e propria, sía dei contaclini resi 
serví ed anonimi :in quelle « azíencle agricole · collettive » che 
vanno sotto il nome di « Kolkhos »? Che cosa e la preoccupa-
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zione costante di Stalin per la política cosiddetta di « conside
r~zione » ( che vuol significare clistinzione e differenzazione) 
degli esseri umani? E quel suo monito, divenuto assillante negli 
ultimi tempi, di curare i ce quadri » ? Significa che i bolscevichi 
cominciavano ad accorgersi dei loro errori e cercavano a poco a 
poco qua e la, (senza a,•ere i1 coraggio di confessarlo) di rompere 
le maglíe della concezione animalesca meccanico-quantitativa, del
l'uomo, p er sostituirla, come inavvertitamente, con quella eterna 
e insopprimibiJe, morale e qualitativa, in cui gli uomini non sono 
considerati strumenti o cose, ma persone morali e liberta. E una 
vera stranezza e incongruenza in una societa comunistica, in cuí 
tutti gli uomini sono quantita identich e, la tendenza, che s'e affer
mata sempre pin in questi ultimi anni, ad abbandonare l'idea 
di uguaglianza, tendenza che s'ispira a quella « política di consi
derazione >> di cui sopra s'e detto. E chiaro ch e il Bolscevismo 
tradisce e condanna sé stesso, quando, negando l'uguaglianza, 
ammette la necessita, p er r endere produttivo l'uomo, di diffe. 
renziare i salari, di introdurre premi e cosi vía. Ma il Bolsce
vismo ha gia cominciato a seppellirsi da sé stesso, quando, rico
nosccndo la n eccssita di quell'iniziativa privata, dapprima sem
pre scomunicata, ha concesso ai contadini del « Kolkhos n « lotti 
per u so privato » : come si vede, inesorahilmente e per tutte le 
vie, spunta quella proprieta con la connessa autarchia indivi
duale clal comunismo integralmente aholita come prodotto bor
ghese-capí talistico. E la collettivizzazione dei mezzi di produzio
ne, base fondamentalc del comunismo, dove se ne va? La sapienza 
dell'Occidente puo sorrídere di queste ingenuita harlJariche del 
bolsccvismo e di queste comiche m etamorfosi e ritirate ... « stra
tegich e ,, . Innanzi allo Stato che requisisce tutto, innanzi a una 
legge che vuol parificato l'uomo al bruto e alla macchina, la 
natura umana, vivente nel piu umile contadino « Kolchosniko », 
si rihella tragicamente e dice coi fatti allo stato holscevico: no, 
tu non sei il mio stato, non sei il mio stato, non sei la mía 
legge, ma la piu mostruosa Lirannide di t u tti i tempi. 

* ;(• * 

Logicamente coerente con il suo princ1p10 materialistico e 
ateo, il Bolscevismo, come ha distrutto l 'istituto spirituale e 
umano della proprieta, cosi ha tentato di distruggere, e in parte 
c'e riuscito, l'altro istituto spirituale ed etico della famiglia. 
Ma, come ha cercato, dopo circa due decenni di disastrose espe
rienze, attraverso continue contraddizioni, di ristabilire in un 
qualche modo la proprieta, perche la natura umana, infinita
mente piu fortc di tutti i suoi ottusi sillogismi, ve lo costringeva, 
cosi ha ipocritamente cercato di ricostruire quella famiglia che 
aveva disgregata e negata, durante il primo affermarsi del fa
natismo logico e consequen ziario del materialismo. Nel regime 
sovietico il matrimonio venne considerato e attuato come mero 
fatto quantitativo di « associazione di lavoro ». La donna operaia, 
al parí dell'uomo, delle officine e clei campi, fu ammessa perfino 
nell'esercito e dichiarata capace di percorrere la carriera mili
ta1·e. Tutto cio fu considerato come una grande conquista del 
Bolscevismo. La donna, - scriveva il Trotzki - veniva lil;erata 
definitivamente « dalle cure dei panni e dei fornelli ». II com
pleto ideale della parificazione della donna all'uomo in tutti i 
rami delle attivita procluttive, portava a queste mostruose illa
zioni: ad un'operaia, madre cli 3 figli, doveva essere tolta la 
tessera del pane se non continuava a lavorare. 

Quincli ancora l'ammissione del libero amore (le hestie non 
hanno hisogno delle scoperte bolsceviche p er attuarlo) e poi 
clell' altro principio del lVIalthusianesimo. Dopo, anche in questo 
campo, come in quello della proprieta, e cominciata la serie 
progressiva clelle « ritirate ». 

Sappiamo invece, che cosa e , nella concezion e romano-cri
stiana del Fascismo, la famiglia. Si pensi intanto all e hellissime 
e commoventi pagine dedícate dal Mazzini alla insostituibile 
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funzione educativa della donna-madre in seno alla famiglia, nel
la quale, fin dall'infanzia, l'uomo compie la sua prima espe
rienza etica e politica; tale esperienza l'uomo porta con sé, en
trando a far parte della Societa civile, come documento incon
fondibile e passaporto d 'origine. Il matrimonio, nei suoi carat
teri di uaita e perpetuita, e affermato dal Fascismo, secondo la 
millenaria tradizione romano-cristiana, come vincolo morale
religioso, non legame provvisorio, fisico ed anarchico. « Nozze, 
tribunali ed are » vichianamente canta il Foscolo nei Sepolcri 
« diero all'tunanc helve esser pietose », « di sé stesse e d 'al
trui » ; e con queste istituzioni sociali dunque, che sull'uomo, 
])estia e belva, nasce l'uomo spirituale, l'uomo del puclore mo
rale-religioso. L'attuazione di tale concetto etico-spirituale della 
famiglia e della sua funzione di educatrice al vivere civile, e 
creazione e gloria dell'occidente latino ed europeo. 

Non e il caso di elencare qui i numerosi istituti crcati dalla 
legislazione fascista in favore del matrimonio e della famigl ia; 
essi son troppo noti in Italia e fuori; e, per quanlo le insop
primibili esigenze della societa moderna lo consentono, il Fasci
smo poi tiene a mantenere la donna nell' amhito cleJle sue fun
zioni domestiche; e noto che, per istinto tenace, la donna ita
liana tende sempre a conciliru:e la propria attivita o il proprio 
lavoro con le esigenze dell' ordine e del buon andamento del
l 'economia domestica. 

Come l 'uomo, anche la donna, pur dopo le su accennate me
tamorfosi, nel paradiso dello stato bolscevico, non e che un 
congegno di una mastodontica fabbrica; la spettacolare macchi
na industriale e burocratica holscevica e piena di milioni di 
adolescenti e di donne. La stampa sovietica definiva questo feno
Jneno sociale nientemeno ch e « liherazione della don11a dall' ah
hrutimcnto domestico n. P er non rimanere scossi, nauseati da 
simili affermazioni, non si puo che riderne sonoramente. 

*** 

Come la societa di cui e remanazione, anch e la scuola sovie
tica manca quasi del tutto di que] respiro vivificatore dello spi
rito come autonomía e controllo critico. E ssa e una Chiesa che 
ha, per Dio, il Materialismo e l'Ateismo, per profeta, Marx, per 
Bibbia, il Capitale, per pontefice infallihile, Stalin. Qual'e il 
compito della scuola bolscevica? Formare il « materiale umano 
capace di costruire - cliceva Bukharin al XIV Congresso del 
Partito - l'economia socialista e la societa comunista n. Di 
conseguenza le idee del comunismo debbono essere dogma per 
essa scuola; tutte le opere poi, anche l e piu grandi ed ammi
rate , che non si ispirino alla visione materialistica del mondo, 
sono ostracizzate. Come si forma nella scuola il « materiale 
umano » comunista? Bandita l'educazione letteraria e filosofica, 
umanistica in genere, la scuola sovietica, nei suoi programmi, 
nella sua metodología, nel suo ordinamento, manifesta chiaris
simo il suo scopo : fare dell'uomo un puro cervello tecnico i n 
servizio delle sue finalita economiche. Lo scolaro-operaio degli 
istituti di istruzione deve vedere nel mestier e, o in una specia
lizzazione tecnica, la sua umanita-tipo. In una scuola di tal gene
re, l'istruzione, come fine in sé, scompare; ogni forma di m edia
zione tendente alla conoscenza della natura delle, cose e dell~ 
spirito umano, ogni forma di sapere astratto insomma ( arte, filo
sofia, scienza) in cuí l'uomo celebra la sua divina autonomía, e, 
per definizione, cancellata. Tutte le discipline cli insegnamento e 
i « complessi >> ( denominazione della riforma scolastica del 1933) 
sono permeati di un monotono e grigio realismo corporeo-econo
mico; ogni nozione si apprende non perche lo spirito cresca su 
sé stesso e dall'uomo emerga l'angelica farfalla che in lui vive 
allo stato potenziale, ma perche serve al fine supremo ecl unico 
della produzione econonrica. Quale ahisso fra queste concezioni 
materialistiche e hrutali e la luce ideale che emana la Carta 
della Scuola! 



E l' Arte? Un certo numero di scrittori russi appartenente 
all'associazione dei .« Fratelli della sepanzione » aveva tentato in 
sull'origine di affermare che l'arte si rifiuta di essere « presa per 
il collo », che essa ha la sua propria «eco », la sua « voce », che 
!' artista non poteva esser ridotto a « sismografo sociale ». Ma non 
fu cosi. Tra poesía, fenomeno di autonomía e liberta creatrice 
dello spi.J:ito e civilta materialistico-meccanica del Bolscevismo 
c'e antitesi ne tta. Era logico quindi che tutti i successivi congressi 
statali riguardanti la cultura l etteraria in Russia, dovessero piu 
volte constatare clamorosamente l'estrema poverta della produ
zione poetica bolscevica; p erche e ovvio che l 'economia e la 
macchina non possono conoscere il mondo della liberta spiri
tuale proprio della creazione artística. In un mondo tutto or· 
ganizzato secondo un puro cervello tecnico in funzione ani
malesca e ventrale, l'essenza piu vera ed eterna dell'uomo come 
libero creatore di un mondo sempre vario e nuovo d 'armonia 
e di hellezza come fine in se, non si puo assolutamente giusti
ficare. 

*** 

Rammentiamo l e profetiche parole del Mazzini: « Cio che 
fonda la liberta e la vera autorita di cui oggi il mondo a sete ». 
In questa affermazione e chiaramente intuita la necessita di una 
rivoluzione radicale, di una nuova societa statale ch e, per essere 
verame~te giusta, doveva essere ugualmente presente in tutte 
quelle manifestazioni individuali che hanno inevitahili ripercue
sioni sociali, il ch e poi sig.nificava la necessita di creare uno Stato 
in cui tutti fossero cittadini, ossia essere responsabili: la societa 
creata da :Mussolini. Mussolini, m eno astratto e speculativo del 
Mazzini, traduce con }impido r ealismo il pensiero del Mazzini 
cosi : « T utto uello Stato, niente conh·o lo Sta to, nulla al di 
fuori dello Stato ». Questa formula di estrcma energía sintetica, 
trova l a sua chiarificazione n el Discorso dell' Ascensione: « Oggi 
preannunciamo al mondo l a creazione del potente Stato unitario 
italiano dalle Alpi alla Sicilia. Questo Stato si esprime in una 
democrazia accentrata, organizzata, autoritaria, nella quale de
mocrazia il popolo circola a suo agio, perche, o signori, o voi 
immettete il popolo nella cittadella dello Stato ed egli la difen
dera, o sara aJ di fuori, ed egli l'assaltera )) , 

Questo Stato unitario, questo Stato etico che si esprime in 
una democrazia accentrata, corporativamente organizzata e pre
parata al senso della responsabilita civile in ogni ramo di atti
vita avente importanza sociale, e il risultato in cui doveva efo
ciare necessariamente il processo storico dell'Italia risorta. Mus
solini ha potuto o-iustamente affermare: « La popolazione divento 

~ . d' popolo, poi il popolo, attraverso il sacrificio della guerra, 1-

vento N azione. Oggi la Nazioce si da l a sua ossatura giuridica, 
política e morale e cliventa Stato ». 

« L'operaio moderno - scrive incisivamente l'Oriani (Ri
volta ideale) - non e ancora che la larva del cittadino: qui e 
tutta la sua originalita; per divcntarlo davvero, gli con vena 
supera1·e sé stesso úconoscendosi sovrano nel sacrificio del pro
prio egoísmo allo Stato >> . Qual'e l'Istituto etico-giuridico nuovo 
che consacra questa nuova, supel'iore umanita di razionale 
giustizia e liberta n ell 'eta contemporanea? E la « Corporazio
ne ». « Il Corporativismo - dice Mussolini - supera il socia
lismo e supera il liberalismo : crea una nuova sintesi ». 

** * 
Nel lavoro inteso come « dovere sociale », ossia morale e 

giuriclico ad un tempo, eta il nucleo sostanziale piu profondo 
della rivoluzione fascista che e rivoluzione del lavoro e del do
vere appunto perche n el lavoro e implícita una r edenzione, una 
manifestazione di eticita, insomma la piu vera affermazione di 
umana liberta! Ecco dunque il concetto che possiamo chiamare 
« genetico » dello Stato fascista: il lavoro « dovere sociale ». 

<< Noi abhiamo respinto - diceva Mussolini n el discorso del 14 
novemhre 1933 per lo Stato corporativo - la teoría dell'uomo 
economico e ci siamo inalberati tutte l e volte che abbiamo sen
tito dire che il lavor o e una merce; l'uomo economico non esi
ste, esiste l'uomo integrale che e polifico, ch e e economico, che 
e religioso, che e san to, ch e e gueniero )) . 

Sotto questo aspetto, il lavoro e legge essenziale inerente 
soltanto alla vita umana e non gia alla vita aní male: hen si puo 
dü-e pertanto che, nei riguardi dell 'uomo, se il lavoro non e.si
stesse, bisognerebhe inventarlo. « Chi lavora prega >i : lo spiri
tualism~ cristiano forse non trovo motto piu profondo. Conce
pito invece dal Bolscevismo come n ecessita materiale, attuato 
come mezzo per soddisfare soltanto il nostro << io » come senso ed 
economía, il lavoro diventa principio di abhrutimento e di scbia
vitu, perche allora l'uomo, capovolgendo la sua natura, oltrag
giandola, non fa piu del lavoro un fine in sé, ossia una n eces
sita morale implícita nella sua essenza spit-ituale, ma un mezzo 
puramente tecnico per procaccia1·si il maggior henessere econo
mico individuale. Si faccia ora l'ipotesi ch e, al posto dell'istinto 
in un dato anímale, ci sia l'intelletto tecnico-economico dell'uo
mo come individualita atomica, ossia anarchica, e si avra il con
cetto della natura del l avoro tendente unicamente alla ·soddisfa
zione del proprjo essere, senso e materia, del lavoro, cioe, inteso 
« materialiter », e non gia « formaliter » : tale e la natura del 
lavoro in regime bolscevico. 

L'animale-macchina e l'essenza di ogni civilta in cui domi
na il fanatismo dell'industrializzazione e della societa comuni
stica, per definizione; in tali civiltit e societa l'uomo si deforma: 
assimilando infatti a sé la hl'Utalita amorale della macchina, sci
vola, senza accorgersene, nella schiavitit alti·ui senza sentirvi 
naturalmente nessuna offesa a11a sua dignita e liberta morale, 
quando quella schiavita, dovuta alla propria opacita morale, 
gli da, in effetti, soddisfacenti proventi economici; e cío e ovvio: 
chi e gia schiavo della propria natura hestiale, non ha nulla da 
obhiettare a colui che lo vuol rendere un mezzo per la propria 
potenza, abbacinandolo con la promessa cli una piu alta felicita 
materiale. 

Ateo e hestiale e l' art. 12 della Costituzione sovie tica del 
1936: ce Chi non lavora non mangia ». L'ammonimento o mi
naccia che contiene tale a1·ticolo e in tutto degno di un addestra
tore di bestie o di un domatore di helvc. Qual meraviglia? 
L'uomo-macchina della civilta holscevica, avendo fa tto del lavo
ro un mezzo di puro sfamamento, puo ben essere considerato 
alla stregua delle bestie del cii-co che dehhono con la precisione, 
ma anche con l'ottusita incosciente delle macchine, lavorare se 
vogliono saziare le loro oscure n ecessita corporee. Tale articolo 
lo clefiniremo l 'articolo dell 'umana bestia; quanta distanza spi
rituale c'e tra questo articolo e quella seconda dichiarazione 
della ce Carta del Lavoro » della Rivoluzione Fascista ch e defini
sce il lavoro « Dovere sociale » ! 

Nella concezione corporativa del Fascismo, il lavoro e sen
tito come necessita di elevarsi, di r edimersi, dall'oscuro e h estiale 
ozio corporeo, dall'accidia corrutt1·ice. Col concetto fascista del 
lavoro « dovere sociale », siamo ü1 presenza di un'idea che ha 
disserrato le porte del mondo avveoire. 

II lume di questa sublime idea, che e l'idea centrale del 
Fascismo, feconda_ di immensi, imprevidihili sviluppi, 1·ischiru:a 
la strada per la quale s'e messa, gia da diciannove anni, }'Italia 
di Mussolini, e ora s'e decisamente incamminata !'Europa del
l'Asse nella sua battaglia titanica contro il Bolscevismo. La ce vec
chia bandiera » alzata da Mussolini nel 1919 guida e rincuora 
oggi i Fanti d 'Italia n ei duri vittoriosi co.mhattimenti sul fronte 
dell'Est : cpn essi l e armate poten ti di Hitler ed eserciti di al tri 
popoli a noi associati in uno stesso destino, vibrano il colpo mor
tale al colosso sovietico. 

L'alha del nuovo mondo e spuntata. 
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Giovanni Berta e 

uno di quei tre

mila martiri che 

con il loro sacri-

fi.cio hanno consa-

erala l'idea della 

Rivoluzione. Do-

po l ' assassinio di 

Berta, avvenut o 

a Firenze il 28 

febhraio 19 21, 

gli squadristi del

la Toscana canta-

vano: 

Hanno ammazzato Giovanni Berta, 
Fascista tra fascisti ; 
Vendetta si vendetta 
Fru:em sui comunisti. 

Dormi tranquillo, Giovanni Berta, 
Dormi tranquillo il sonno; 
Ti venclicheremo un giorno 
Ti vendicheremo un giorno. 

(Manifesto elettorale del 1921) 

La nostra patria e !'Italia bella, 
La nostra fede e Mussolini 
E noi vivremo in un sol pensiero: 
Quello di abbattet-e Lenin. 



« Per questi giovani che sono caduti, per gli altri che rimangono, I' Italia non é la borghesia o il proletariato; 

I' Italia é una razza, una storia, un orgoglio, una passione, una grandezza del passato, una grandezza piü 

radiosa dell' avvenire. 

Salve, Morti dilettissimi, noi non vi dimenticheremo. 1 vostri nomi rimarranno scolpiti nel nostro cuore profondo. 

Finché un solo fascista vi sara in Italia egli trarra da voi i' esempio e I' auspicio. 

Yerra un giorno in cuí il nostro esercito invitto ed invincibile strappera la definitiva vittoria. 

Allora, o fratelli di Modena, o fratelli Caduti di altre citta, un fremito improvviso fara sussultare i vostri 

resti immortali. Converremo allora alle vostre tombe di precursori e di avanguardie a sciogliere il voto della 

riconoscenza e della Fede ». 

28 settembre 1921 MUSSOLINI 
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lo uio~ero l!rroviario ~ un enorme ~eli110[001rn@Ba1ione! 

L1 E((IDIO DEL DlANA 

la sera del 23 marzo del 1921.11 secondo an

nuale del Fascl di combattimento, t comunisti 

tacevano scopplare una bomba al teatro Diana 

di Milano che produceva la morte di 18 per

sone e II lerlmento di clrca un centtnalo. Cono

s(luta la notizla I fascisti tentavano I' amito 

atla sede del glornale anarchlco che si 9tam

pava a MIiano, devastavano e lncend1avano 

1 local! dell' « Avanti I • e l'Unlone slndacale. 

11 pavldo governo del tempo, <ol pretesto di 

evitare « lncldentl • , aveva dato ordlne che 

alle vlttlme fossero fatti funerali modestl. Ma 

1 lasclstl 1nsorsero. • 11 Popolo d' Italia • pub

bllcava un supplemento straordlnarlo con un 

artlcolo dal titolo : « Paro le chiare e In tempo 1 

SI pronunzla la terma volonta che funerall 

solennl slano ottertl alle vlttime della barbara 

strage e che non si d.ebba assolutamente tolle

rare che le povere salme strazl~te siano con

dotte al cimltero senza II tributo della reve

renza e delta pleta dell'intero popolo mllanese, 

e. si minaccla di tare una buona guardia se 

le autorlta vogliono liquidare questl morll In 

lrella e furia"· Per volonta del tasclsti la 

bandiera nazlonale aprlva II corleo funebre. 



CONGRESSO FASCISTA DI ROMA 

7 NOVEMBRE 1921 

Il Duce, alla testa dei partecipanti al coogrcsso, sfila per le vie della Capitale. 
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d'lnteressl e d'ldee, e la forza che all'ultlmo decide. Ecco perché 

nol abblamo raccolte e potentemente 1niuadrate e ferrea

mente dlsdpllnate le nostre leglonl: perche se l'urto dovesse 

decldersl s.ul terreno della forza, la vittoria tocchl a nol ». 

Olscorso di Napoll - 24 ottobre 1922 

L'adu11ata fascista a Napoli · Ottobre 1922. · IL Duce passa in rassegna i fascisti ali ' Arenaccia. 



LA 
su 

MARCIA 
ROMA 
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Sopra: Roma. - Oc
cupazione del gior
nale ant ifascista e 11 
Paese i . - Entrata a 
Roma da Porta del 
Popolo delle squa
dre fa sciste. - Sotto: 
L·orunggio al .Milite 

Ignoto. 
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Lo squadrismo vinorioso rende omaggio alla Macsla del Re (Q\1irinaJc- ottobrc 1922). 
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GL I AVAMPOSTI DELL' AN T I BOLS CE VI SM O 

I FASCI ALL' ESTERO 
Il Fascismo non ebbe hisogno di attendere neppure la sua 

co,npleta af fermazione all'interno, per portare la fiamma della 
sua jede, la luce delle sue idee in tutto il mondo. Si puo dire che 
i Fasci ctll'Estero non ctbbiano un vero e proprio atto di rwscita. 
Esiste negli archivi, per gli storici di domani a,nanti della ricer
ca delle fonti e della documentazione, un vecchio foglio di carta 
ingiallita - esposto nella Mostra clella Rivoluzione - sul quale, 
nel pri,no armo del R egi1ne, fu tracciato a Milano il primo sche
mri dei Fasci alL'Estero. l Fasci, secondo lci prí.nw idea di quel 
lontano conveg110 del 1922, dovevano costituire altrettanti « po
sti di salvatciggio » dell'italianita insidiata nel mondo. Ma la 
verita e che i Fasci all'Estero erano gia incominciati a sorgere, 
qua e la, per germinazione spontanea. E questo e da considerarsi 
un segno infallibíle della vitalita, della origirwlita, dellci potenza 
di attrazione del movimento mussoliniano, che trovava pro
seliti pronti anche lontano dalle piazze d' Italia, oltre l' Al pe e 
il mare. Come tutte le luci che nella rwtte di secoli si accesero 
in Roma, anche questa parve subito destirwtci a irradiarsi nel 
mondo, e i primi ad averne la rivela:rione, com' era da preve
rlersi, f urono gli italiani costretti a vivere in terra straniera. 
Mentre essi sentivano che la Patria parlava ai loro cuori con 
voce n uova, finalmente solidale e fiera cosi di sé come dei suoi 
figli lontani, le altre genti, a poco a poco, avvertivano come 
Roma si ergesse ancora una volta a difesa dei beni umani, spiri
tuali e materiali, bcmaitrice coraggiosa di una nuova civilta. 

'I'ra i primi Fasci sorti all'Estero avanti la Marcia su Roma, 
figura propriamente quello di Parigi. La Francia si presentava 
allora come il terreno piu propi:rio, per naturale fenomeno di 
reazione, al propagarsi dell'idea fascistci tra gli italian·i, appunto 
perche in essci si respirava l'atmosfera piu ostile, dovuta all'inter
na;úonalismo massonico-giudaico-bolscevizzante e al sistematico 
attentato alla nazionalita delle nostre masse, nella cui snatura
lizzazione si rav·visava un f acile rimedio al progressivo dissan
guamento della popolazione francese. ll destino volle che la 
prima scintilla fascista vi fosse portata proprio clal « Popolo 
d'Italia », il giorruile, cioe, che, diretto da Mussolini, aveva dato, 
con le sue pagine fiammanti, alla nuova Rivolu:rione italiana, la 
szui prima insegna. Nicola Bonservi:ri, che era stato al fianco di 
Mussolini « in tutte le battaglie dal 1915 in poi», fu invíato nel 
1920 a Parigi quale corrispondente del « Popolo d'Italia ». Ani
mato dalla grande Jede che gli civeva inculcata il Capo, comin
cio a raccogliere con pazienza e tenacia amici e proseliti attonw 
a sé, si dci potersi accinge.re nel 1921 a costituire un Fascio nella 
capitale francese. Compito quanto mai difficile e quasi temera
rio, se si pensi che in quell'anno il Fascismo battagliava sangui
nosamente sulle piazze irltalia ed era ancora lontcino dal suo 
vittorioso avvento al potere. D'altra parte, le autorita francesi 
ostacolavano ogni tentativo di trapiantare il nuovo movimento 
rivoluzionario nel territorio dell(I) Repwbblica. Ma. Bonservizi 
continua ci. tenere piccole riunioni di camerati, all'Hotel Balzac 
e altrove, allargando sempre piu la cerchia dei ~1·oi proseliti. 
Tra íl 1921 e il 1922, il Fa.scio parigirw esisteva e funzionava di 
/atto, con sede presso l'abitazione di Bonservizi. Ed ecco clie 
nell' ottobre 1922 la Rivoluzione ha il suo epilogo trionfale con 
la Marcia su Roma. La situazione muta anche all'Estero. P'ochi 
giorni dopo, nei primi di novembre, Bonservizi, in una serie 
di rizmioni - vivaci adunate di giovani e di anzia11i tutti ani
mati dal pizi alto sp~rito d'italianita - procede ad una ricosti
tuzione su basi ampie dei primi nuclei fascisti; da le prime 
camicie nere ad una sessantina di camerati e, insienie con la 
gloriosa dfoisa rivoluzionaria, una consegna che e affennazione 
di audacia e vaticinio: « Vogliamo l' l talia imperiale ». Da quel 
giorrw, Bonservizi e i s1toi camerati espongono lct loro vila ai 
quotidiani agguati di tutto il mondo demo-,nassonico francese e 
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interrwzionale, del fuoniscitismo italiano, del terrorismo mosco
vita. Il libro del martirologio si apre. Ai primi di settembre 
cade in una vile imboscata Silvio Lombardi, prima vittima del
l'antifascismo in terra francese. Due giorni dopo, cade Gino l eri. 
Al'tri fascisti riportano ferite. 

La lotta diventa sem pre piu dura e pericolosa: « So ben e -
scriveva il Duce il 17 novembre 1923 a Bonser·vizi - che le con,. 
dizioni dell'ambiente in cuí dovete lottare sono difficili, ma 
questo aumenta la bellezza della lotta » ; e gli conf ermava la 
consegna con queste parole : « Difesa dei valori politici e spiri
tuali del Fascismo ». Tre mesi dopo, il 20 febbraio 1924, Bon
servizi veniva colpito a morte da un sovversivo, in un ristorante 
del cent:ro parigino, e il 26 marzo spirava, pronunzfondo le pa
role: « Muoio e dono la mía vita all'ltalia ». Nel cimitero mo
nwnentale di Milano, ove le spoglie del martire furono accolte 
prima di raggiungere la nativci Urbisaglia, Mussolini cosi di luí 
esaltava la fede e il sacrificio: « ... Egli ha sacrificato la causa 
con la vita e con la morte ... Egli lottava a Parigi, dove e difficile 
fare il fascist(I). Egli lo ha fatto per tre anni, sfidanao tutti i 
pericoli, fino al giorno che l'ha colto la morte e la gloria ». 

Come in Francia, cosi anche in tutti i Paesi dell' Europa e. 
del mondo, i Fasci all'Estero sorgono spontanecunente e si mol
tiplicano, fiancheggiando tra i connaziorwli, specie nel campo 
assistenziale della propagandci d'italianita, l'opera dei Consolati 
e sotto certi aspetti anticipando 'la vasta radicale origincile ri
forma fascista della política emigratoria che, secondo il pensiero 
di Mussolini, doveva sostituire definitivamente all'umiliante 
attributo di «emigrante>> quello piii nobile di « italiano all'e
stero » per tutti i milioni di connazionali sparsi per if. mondo. 
Passo qualche anno prima che un cosi vc1:.sto movimento spon
taneo trovasse in R oma un organo centrale di coordinamento e 
di orientamento. Sorse cosi la Segreteria Generale dei Fasci al
l' Estero che all' azione fascista oltre confine diede wn nuovo vigo
roso impulso, intensificcuulo l'assistenza fisico~spiritiwle degli 
affiliati, creando istituzioni nuove, promovendo iniziative varic, 
per una sempre piu strenua di/esa del'l'italianita. Mci. gia nel 
secondo anno del Regime i fascisti all'estero avevano ricevuto 
dal Capo le direttive della loro azione. 

Nel 1924 il DUCE fissava nei seguenti otto punti la sua 
consegna ai Fasci all'Estero: 

1) I f asci~ti che sono all' estero devono essere ossequienti alle 
leggi del Paese che li ospita. Devono dare esempio quotidiano 
di questo ossequio alle leggi, e dare, se necessario, tale esempio 
agli stessi cittadini. • 

2) Non partecipare et quella che e la política interna dei 
Paesi dove i fascisti sono ospitati. 

3) Non suscitare dissidi nelle colonie, ma piutto~to sarwrli 
all' ombra del Littorio. 

4) Dare esempio di probita piibblicn e privata. 
5) Rispettare i Rappresentanti dell'l talia all'Estero e obbe

dire alle loro direttive e istruzioni. 
6) Difendere l' l talianita nel pass ato e nel presente. 
7) Fare opera di assistenza fra gli italiani che si trovano in 

stato di bisogrw. 
8) Essere disciplinati all' Estero come io esigo ed impongo 

che gli italiani siano disciplinati all'intemo. 
Queste direttive, fissate dal DUCE fin dcil 1924, fedelmente 

osservate dalle Camicie nere sparse per il mondo, erano tali 
dci esclzidere qualsiasi carattere provocatorio al sorgere e allo 
svilupparsi deí Fasci all'Estero. Eppure, quasi da,ppertutto e 
sempre, veri e propri avamposti della Rivoluzione, es.si vissero 
pericolosamente, a causa dell'atmosfera d'odio e di avversione 
che una propaganda infame addensava attorno a loro. E il mar-



La stampa della prima ora. 

tirio glorioso contiuuo senza tregua. A decine caddero i fascisti 
ancora in Francict, e in altri Pa,esi, specie nel Belgio, nel Lus
semburgo, nelle due Am13riche, vittime di isolati a.ttentati o 
di in/ami stragi terroristiche, come quelle di Nizza, e di Buenos 
Aires. A centinaia si contarono i feriti. Come in Italia, anche 
all' Estero il martirologio fascista dinw.stra il carattere schietta
mente popolare del 1,wvúnento rivoluzionario, che hci permaa,to 
della su.a jede e dei suoi motivi ideali tutte le categoría sociali 
e italiani d'ogni sesso ed eta. Accanto atl un lottatore político 
come Bon,servizi, cade un Ministro di Dio, Don Cesare Carava
dossi, che aveva ardi to capitanare per una vía di Francici una 
Coorte di Balilla cantanti, inni fascisti; alla nobile figura del 
conte Carlo Nardini, vice-console di Parigi, proditoriiamente 
assassinato nel suo ufficio, si af fianca,w, nello stesso eroico olo
causto, le umili figure di opera.i che, cercando pane in terra 
straniera, avevano tenuta fede alla loro Patria: « Ho mutato il 
cielo, mci non l'animo ». E c'e tra i 111,artiri cinche una donna, 
Teresa, De Ciantis, nata nell'italianissima Nizza a rimasta fiera
mente italiana; e ci sono giovinetti ed adolescenti, quali l'avan
guardista Anton,io Di Mauro e il aiciottenne Pietro Poli, la cui 
atroce fine, dopo un selvaggio inscguiniento di 50 belve um.ane 
fin sul greto di un fiume, ricorda quella raccapricciante clel fio
rentino Berta. 

Unci centuria di caduti e oltre t.recento f eriti e mutilat.i; 
questo a l'Albo di Gloria dei Fasci Italiani all'Estero, la cui 
storia Ita altre pagine ancom di fede, di ardim.ento, di abnega· 
zione, segnate dcille decine e docine di aggressioni, di imboscate, 
di attentati dinamitar di che furo no consumati ai danni de lle 
.~edi fasciste, di gerarchi e di singole Camicie nere. 

Chi arnuwrL la mano de8li attentcitori in terra straniera? 
L'antifascismo, in tutte le s1Le diverse criminosa manifestazioni, 
cilimentato soprattutto dcigli agenti di Mosca. Battuto in ltttlia 
e in Italia definiti1;amente stroncato, il Bolscevismo cevava con
tro il Fa.seismo il sordo rancore dei vinti e mal sopportava che 
esso gli sbarrasse la strada nel sito sinistro disegno di sovverti-

re il mondo intero. I F ascisti all' Estero, disciplinati e f edeli alle 
norme di una vita esemplare, non fecero mai atti di provoca• 
zione ed evi,tarorw ogni inframmettenza nella política interna 
dei Paesi che li ospitavano. Quando la reazione immediata fu 
necessaria, aceettarono intrepidcimen,te la lot-ta, e diedero anche, 
in memorabili scontri, sonore lezioni al nen~ico. Mw sdegnarono 
sempre la vendetta premeditata e, per trovarsi ini Paesi stranieri, 
anc;:he le legittime rappresaglie. Tuttavia la loro vita, fu un 
rischio continuo e un continuo combattimento. Come sentinelle 
avanzate, erano i pit'¡, esposti e sem,pre in condizioni di infe
riorita numerica di fronte ai proditori attacchi nemici. In un 
clima ostile come qT:Lello che li circondava, il solo mostrarsi in 
camicia nera e col distintivo all'occhiello, era gia un gesto cI'au
dacia. E l' entusiasmo e la fierezza con cui proclamavano la loro 
f ede era per sé stesso un atto di apostt>lato, che finiva per con,. 
quistare gli animi piu di ogni altra propaganda. Percio l'inter
nazionale comimista soprattutto li odiava e li, colpiva alle spalle. 
E s'illudeva di uccidere non l'uomo, ma l:idea. L'assassino di 
Bonservizi tenne a dichiarare, con turpe cinismo, di aver voluto 
colpire nella sua vittima « non gia. l'uomo, ma l'iniquita », spie
gando che l'iniquitii era per luí la fede che animava il Martire, 
il Fascisnw. E dicliiarru;ioni dal genere si ebbero nei va,rí cla
morosi processi che all' Estero, e specia,lmente in, Francia, si svol
sero a carico dei ribaldi attentatori: clanwrosi per i vani e grot · 
teschi tentativi di trasformarli in teatrali processi al Regime 
fascista e soprattutto per la vergognosa i1npunita di cui godeva1w 
gli assassini. 

Oggi, dopo tanta vicend!e e nel pieno tr¡ionfo dell'Idea 
fascista, le Cmnicie nere all'Estero cite per le prime sfidarono e 
affrontarono il terrore bolscevico in terra straniera, possono ben 
vantarsi di essere stati gli antesignani della crociata europea 
contro la barbarie asiatica. E nella Marcia su Mosca, noi vedia
mo oggi i Legionari Caduti oltre le frontiere d'Italia uscire dai 
loro sepolcri gloriosi a muovere all'avanguardia delle armate 
liberatrici, vessillifere della nuova Europa. 
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NELLA RUSSIA 

Le donnc debbono esegulre anche i lnvori piu faticosi. Ecco una squadra 
di donne rhc rompe con il pjccone la neve ghiacciata sulla pinzza Suchar

noski di Mosca. 

Cruppi di proíugbi idinmati nei pressi di Novgord. 
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BOLSCEVICA 

« Dobbiamo ammettere che neppure nel settore dell' assi-

stenza all'infanzia ed alle madri i piani vengono realizzati. 

A tutto il io giugno 1939 il piano per la costruzione dei 

nidi infantili é stato effettuato, per la R. S. F. S. R. in 

misura del 21.9 °lo e per la Russia Bianca in misura del 

9 °lo. 11 piano per le case di maternita é stato realizzato 

per la R. S. F. S. R. in misura del 21 °lo; per lij Russia 

Bianca, del 19 º/0 e per !'Armenia addirittura in misura 

del 6 Ofo. 11 numero dei letti nei nidi stagionali, per la 

R. S.f. S. R. in questi ultimi due anni non soltanto 

non e cres<iuto ma anzi é notevolmente diminuito ». 

« Pravda » 26 glugno 1939 

Bimhi roceri e denutrili in un sobborgo operaio. 



N ·E L L ' I T 

Giochi all' aria a perta in una Casa della 
Madre e del Bambino dell' O. N. M. J; 

Dopo la colazione, la siesta: in un Aailo 
per lattanti e divezzi di una Casa della 

Madre e del Bamhino. 

A · L I A F A s e ·.l ·s T A 

/ 

Opera Nazionale Maternitii e lnfanzia: 
Asilo Materno di Monterotondo (Roma). 
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NELLA RUSSIA BOLSCEVICA 

Parnc, rniscrin e delinquenza de]

l'inf:rnzia abhondc:rrn ln. 



NELL' ITALIA 

FASCISTA 

lnscritti alla GioventO Italiana del 

Littorio ...... circa 8.000.000 

N. 19 scuole e collegi di cui 3 femminili 

N. 4 a«ademie di cuí 1 femmínile 
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Abitazioni popolari alla periferia di Mosca. 

< Sono entr:lla ne! setlimo mese di gravid:mza. Non riesco piu a lavorare soltoterra e intanto i dirigent.i si rifiutano di da.rmi w1 lnvoro meno fati

coso nlla supérficic. Sono ricorsa al capo dei lavori, Samsono,•, il quale mi hu trnttala male. U 26 gcnnaio mi h:111110 trusferila d'autorita in una mi

niera nella quale l e condi:tioni di laYoro sono ancora peggiori. Mi sono nuovamcmc lagnata con Sarnsonov. Ha mínacciato di licenzfarmi ». 

Da] giornalc Trud {O lavoro), 20-2-1937 

« Non ho il mínimo dubbio che in Russia regni un regimc di oppressione. L'operaio in Rnssia e il padr.one solo in teoria, sui giornaJi. Ma, in pra

tica, fa esallamcnle qnello che gli si dire di fore. Egli non puo lottarc contro lo Stato, contro il sindacato; il éonJitnto e scmprc controllnto e il 

controllo comincia dalJ 'asilo infontile e dura Lntta la vita». Da « A,llo ricerca della vcrita in Russia », Londrn, 19% di Walter Citrine, 

Segretario gencrale dei sindacati operai inglesi. 

« Pochissimi operai hanno un alloggio conveniente. Gli altri vivono in bamcche con cuccelte e in tuguri spesso infctti. L'approvvigionamento e 
qi.fficile e le rarioni sono insufficicnti ». Da « Che cosa e dive11ula la rivolrizione russa » Parigi, 1936, di Yvon, 

comunista francese, dopo un viaggio in Russia. 

« Speravo di trovare I in Russia) un socialismo f~lfoe e la vero dittatura del proletario su cui tnnto si insiote ; ma vi ho tro,·ato sen1plicell)ente una 

volgare e ,;pietala hurocrazia. La vita non solo e piit difficile, ma piu crudelc che al mio Paese. Sono rimnsto stupi to e dcluso perche nella Russia. 

in luogo del cosiddetro ltvellamento dj classi, ne ho constatat;i una sovrabbondanza eccessiva con infinite distinúoní. Un profondo abiijSO separa i 

privilegia1i daj poverí :i> . Da « S0110 stnto un opernio sovietico >>, New York, 1937, dell'opcraio 

Andrna Smith. 



Nuove abitazioni per gli operai in I talia. 

1 • 

Case popolari nella periferia di Roma. 
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Efletti della bolscevizzazione delle 

terre in Russia: una perenne ca- · 

restia. 

Sopra: Una giovinetta morta di 

fame sul bordo della stradn - Un 

contadino affamnto del territorio 

dei Kubancosacchi - Contadini 

cacciati dai loro paesi in cerca di 

elemosina in una vía di Kiew. 

Di {ianco: In cerca degli nvanzi 

<li cuciua dinnnzi ad uni1 trnuo-

ria di Mosca. 
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MenLre nel quinquennio 1920·-24 la produzione 
media annua in Italia di frum enlo era stata di 
48 niilioni di quintali, nel 1925 - 29, grazie all:t 
baltugli:. del grano voluta dal Duce, la produzionc 
media annua fn di 62 milioni di quintali. Nel 
quiuquennio successivo saliva a 68 e ncl susse
gucnle a 76. Prima del 1914 la Russia, pur esscndo 
mal governata, era un Pacse csportatore di fru
mcnto (esportazionc media annua di 41.2 milioni 
di c¡uintali per il periodo ]909-14 1. Col holscevi
smo, la produzione e spavcntosamc11te climinuita. 
lnfatti , malgrndo il bisogno cli vnlute stranicre da 
parte del Govcrno clci Soviet e quincli la necessita 
di c,,portnre il piú pussibile, l'esportazione di fru
nw111 0 nd 19a8 ( ultimo anno su cui si abbi.1110 
dfrc precise) e slala di 12.l milioni cli quintali. 
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CORPORATIVISMO 
FA S C I s TA 

Un fenomeno sorprendente, snl qnale non poh·a non sof
fermarsi lo storico futuro di qucst'ultimo tormentoso ventennio, 
e senza dubbio la grande fol·tuna della parola e l'immensa por
tata diffusiva dell'idea del Corporativismo. Questa concezione 
economico-politica - che la Rivoluzione delle Camicie Nere ha 
concretata in norme e forme di vita sociale, e verso cui s'ap
puntano ansíe di statisti e speranze di popoli, nella ricerca di 
principi e d 'istituti da sostituire a quelli ormai palesemente ina
deguati trasmessici dal secolo scorso - r appresenta uno deg]i 
elementi Ionclamentali, degli apporti clecisivi n ella creazione 
dcll'Ordine nuovo. Se, come disse una volta Mussolini, << in que
sto mondo oscuro, tormentato e vacillante, la salvezza non puo 
vcnire ch e dalla verita di Roma », il Corpor ativismo e ap
punto la verila di Roma: parola nuova, fermento di vita. E se 
l'Etll'opa potra e dovrii essere, com'Egli a1tra volta aggiunse, 
fascistizzata, cio significa innanzi tutto, sovrn tutto, ch e }'Eu
ropa sora corporativizzata. 11 Corpoi-ativismo da un carattere 
prospettico, originale e clmevole, alla Rivoluzione fascista: e iJ 
Fascismo stesso, che da insurrezione diviene costruzione, ·dal
l'aspirazione passa all'organizzazione di una piu alta ce giustizia 
sociale ». 

La C o r p o r a z i o n e ! Questo tronco vetusto, che gia so
stenn e cospicue fioriture nell'antichita l·omana e nel medio-evo 
comunale, riprencle d'un h·atto vigore e vcrdeggia della novis
sima civilta de] lavoro. La parola risuona sin dalla prima adu
nala sansepolcrista costitutiva del Fascismo, il 23 marzo 1919, 
neli'auspicare spcciali Consigli di categorie per integrare la rap
prcsentanza prettamente política della Nazione: meta r aggiunta 
con la rHorma costituzionale dell'Anno XVII. Tra c.ruella prima, 
mattutina squilla dell'esigenza corporativa e quest'ultimo, me
ridiano coronameoto clell'edificio, si svolge la costruzione del 
Co1·porativismo fascista. I momenti salienti si seguono, con me
ditata e maturala progrcssivita, a intervalli presso ch e uguali: 

,.anno I ( 29 otto b1·e 1922) instamazione dello Sta to autoritario; 
am10 IV (3 aprile 1926), riconoscimento giuridico delle asso
ciazioni professionali; anno VIII (20 marzo 1930), conferimento 
di poleri normalivi al Consiglio nazionale delle Corporazioni; 
anno XII (5 febbraio 1934), costituzione e funzioni delle Cor
porazioui ; auno XVII (19 gennaio 1939), istituzione della Ca
mera dei Fasci e delie Col'porazioni. 

Segniamo l'inizio del Corp01:ativismo fascista al 29 ottobre 
1922-1, perche effettivamente l'instaurazione dello Sta to A u -
to 1· i ta r i o - che diventa poi il 3 gennaio 1925-III anche tota
litario - non solo condiziona tutta l'attivita costru ttiva del Fa
scismo, ma speci ficamente 1·ende possihi]e, nel suo i nconfondi
bile aspetto, il Corporativismo fascista. Come acutamente nota
va il primo legislatore cleUa Rivoluzione, Aliredo Rocco: « Jo 
Stato corporativo non e lo Stato in mano alla COl'poraziou e, 
ma ]a Corporazione in mano allo Stato ». Questo e possibile 
nello Stato autoritario. 11 sinclacalismo economico - ch e non 
volendo ridul'si ad « ordinaria amministrazione », nella fase 
prefascista diventava lievito rivoluzionario, min ante l 'esisten za 
stessa dello Stato e tendente a soppiantarlo con tutti i pericoli 
e danni inerenti al p articolarismo delle categode divergenti -
nello Stato fascista ottiene il suo riconoscimento formale, l a pos
sibilita di agire nell'orbita l egale. Cio avviene con la legge del 
3 aprile 1926-IV, la quale determina l e condizioni per il r i co
noscimento dj Associazioni professiona l i, ed alle 
associazioni l'iconosciu te, d'imprenditori o lavoratori, intellettuali 
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o manuali, attribuisce la p ersonalita giuridica, con l a rappresen
tanza anch e nei riguardi dei non inscritti e la facolta cü stipu
lare contratti collettivi per tutti ohbligatod, nell'i,mbito della 
rispettiva categoría. Viene contemporaneamente istituita la Mn
gish·atura del l avoro, per la soluzione delle controversie, col
l ettive o individu ali, sotto l'égida dello Stato : soluzione gim:iscli
zionale, con snelle e poco dispendiose forme proceclurali, e sem
pre obbliga tol'iamente p-receduta da) tentativo di conciliazione. 
P ercio la serrata e lo sciopero restano ragionevolmente estranei 
al sistema; e, vietati dalla stessa legge del 3 aprile 1926-IV, en
trano quindi nella codificazione pen ale, come delitti contro l'eco
nomia pulJblica ( Codice penale del 1930-VIII, articoli 502 a 512). 
Un passo inuanzi, « misurato ma deciso >l, n ello sviluppo clel 
Corporativismo si compie con la legge del 20 m arzo 1930-VIII, 
che trasforma il C o n si g 1 i o 11 a z i o n al e de 11 e e o r p o . 
r a z ion i, da organo meramente amnrinistrativo e consultivo, 
in istituto rnppresentativo, con facolta normative nel campo cor
porativo, men tre ne consolida l'attivita di consulenza con la ob
hligatorieta del parer e in casi determinati. 11 Consiglio viene 
ripartito in 7 Sezioni (professioni libere ed arti, industria e ar
tigianato, agricoltura, commercio, trasporti terrestri e naviga
zione interna, trasporti marittimi ed aerei, banche), con sotto
sezioni e commissioni speciali permanenti, un'Assemhlea gen e
rale ed un Co!1)itato corporativo centrale per coordinarne l'at
tivita, sosti.tuendovisi in casi cli urgenza : organi tutti unitaria
men te presieduti dal Capo del Governo. 

AJfine le Cor por a z i on i - adombrate dalla l egge del 
1926 che ne precisava i compiti essenziali, dalla legge del 1930 
p1·ovvisoriaruente affidati alle diverse Sezioui del Consiglio na
zionale - sorgono, con propria iudividualita, come organi del
lo Stato, con la legge del 5 febbraio 1934-XII. Presiedute dal 
Capo del Governo o dal l\1inistro delle Corporazioni, sono rette 
da Consigli che comprendono rappresentanti del Partito na
zionale fascista, delle associazioni professionali (industria, agri
coltura, commercio, creclito e assicurazione ), con partecipazione 
paritetica di imprenditori e lavoratori, clelle professioni e delle 
arti, della cooperazione e dell'artigianato. Ad esse viene attri
buita la elaborazionc delle norme per i] regolamento collettivo 
dei r apporti economici e per la disciplina unitaria della produ
zione, e in successive fasi l 'esame clei nuovi impianti industriali, 
la dete rminazione di costi e prezzi, la vigilanza sui consorzi vo
lontari, la formazione dci piani autarchici; ·mentre se ne rinvi
gorisce l a funzione consulti va in materia di accordi e tariffe, 
e su tutte le questioni ( compresa l'emanazione clelle norn1e giu
ridiche di competenza governativa) comunque interessanti il ri
spettivo ramo di attivita economica. P oco appresso si costitui
scono 22 Corporazioni, in cui vengono aggruppati i grandi rami 
della produzione, evitando frazionamenti eccessivi, ed aggregan
do elementi sufficientemente omogenei per serhare aderenza alla 
realta economica; e cioe, tenuto conto dei ritocclii successiva
mente introdotti: a) 6 Corporazioni a « ciclo produttivo agri
colo, industriale e commerciale » : cer eali, ortofloro-frutticoltura, 
viti-vinicola e oleai·ia, zootecnia e pesca, legno, prodotti tessili; 
b) 10 Corporazioni a solo « ciclo produttico industriale ·e com
merciale » : abbig1iamento, siderurgia e metallu:rgia, meccanica, 
chimica, combustibili liquidi e carhuranti, carta e sta1npa, costru
zioni edili, acqua, gas ed elettricita, industrie estrattive, vetro e 
ceramica; e) 6 Corporazioni per le « attivita produttive di ser
vizi » : comunicazioni interne, mare ed aria, spettacolo, ospi
talita, professioni ed arti, previdenza e c1·edito. Segue, ovvio tra
passo, l a l'iforma della rappreseu tanza política: come fonti di 
un immediato titolo rappresentativo subentrano l a gerarchia po, 
lítica e la effettiva p artecipazione al processo produttivo. E con 
la legge costitu zionale del 19 gennaio 1939-XVII sorge la C a rn e -
r a d e i F a s c i e el e 11 e C o r p o 1· a z i o n i . Assemblea l egi
sla ti va tipicamente fascista, nella quale accanto ai componenti 
del Gran Consiglio e del Consiglio nazionale del P'artito, i con
siglieri effettivi delle Corporazioni, con l'in tegrazione dei mem· 



bri del Comitato COl'porativo centrale, dhettamente partecipano 
alla elabouzione del diritto naziouale. 

Bussola e faro iusieme, uel lungo p ercorso dalla semplice 
disciplina dei rapporti di lavoro alla complessa autodisciplina 
clelle categorie produttive, e la C a r t a d e l La Vol' o . Questo 
fondameutale documento della Rivoluzione fascista - appro
vato dal Gran Consiglio la sera del 21 aprile 1927-V - iu trenta 
scultoree el ichiarazioni enuncia i di.J:itti e i conelativi cloveri di 
tutte le forze vive dell'economia, dalla premessa della Nazione 
al dovere sociale del lavoro in ogni forma, organizzativa o ese
cutiva, intellettuale tecnfoa o manuale; proclama la solidarieta 
tra i fa ttol"i della produzione, espressa uei contratti collettivi 
e giurisdizionalmente garantita, la p1·eminenza cli regola della 
iniziativa privata nel campo economico, col subordinato inter
vento dello Sta to; e stabilisce impo1·tanti garanzie, precipua la 
rispondenza del sal ario alle esigen ze normali di vita, il colloca
mento cli lavoratori, l e fmalita di previdenza e assistenza proprie 
clello Stato fascista. E a completamento clcl gracluale processo 
di penetrazione e di permeazione ele} Corporativismo iu tutto 
l'orclinamento giuriclico, la Carta clel Lav,oro viene con la 
legge del 30 gennaio 1941-XIX integralmente iuserita nella cocli
ficazione civile - oltre e piu che come legge particolarc, osserva 
il Guardasigilli, « come cspressione di principi generali » e 
« criterio d'interpretazione l> della legislazione vigente - icnpri
mendo cosi acl ogni istituto uno squisito carnttere pubblici<,tico. 

In questo lineare, ascensionale svolgimento, il Corpoutivi
smo non cristallizza i npporti economici, ma ne seconda flessi
hiJmente l'incessaute dinamismo, evitando ogni vana dispersione 
di energie. 11 sistema non elimina la questione social e, imma
nente nella vita stessa delle odie1·ne collettivita umane, ma offre 
mezzi adeguati e benéfici per fronteggiarla. « 11 lavoro e il capi
tale hanno cessato di considerare i loro antagonismi come una 
iusupcrabile fatalita della Storia ». Alla lotta subcntra la colla
borazione delle classi, la visione e la coscienza di un interesse 
superiore che puo uni.J:e tutti i partecipanti all'attivita produt
tiva - lavoratori, tecnici, imprenditori - ai qua]i e assicurata 
una reale, non nomiuale uguaglianza gim·idica, con perfetto 
paullelismo nelle rispettive associazioni professionali e iutegrale 
rapprescntan za nella corrispondente organizzazione corporativa. 
Qui tutti incontrano il mutuo limite, non piu in un occasionale 
e aleatorio 1·apporto di forza, ma unicamente nell'interesse della 
produzione, che e interesse nazionale, e p ero interpretato e ga
rantito dallo Stato. 

In qucsto senso, e in questo modo, il Corporativismo da una 
« sintesi nuova », e si differenzia nettissimamente dai sistemi 
antagonisti : i1 capitalismo plutocratico, ch e nell'assenLeismo eco
nomico dello Stato rende fallace il rapporto di uguaglianza, a 
danno del lavoratore; il comunismo bolscevico, ch e postuJa in
vece una meccanica suprcmazia dittatoriale, vera o supposta, 
del lavoratore, di cui lo Stato si rende strumento e vindice, con 
cieca fotolleranza per gli altri fattori della produzione. 

Lo Stato coTporativo, non da a1cuno monopolizzato come 
iCholscevico, ne come il plutocratico te01:icamente straniato 
dal mondo dell'economia, che anzi gelosamente rivcndica al suo 
controllo, realisticamente v'iuterviene, cou mocli e mezzi sempre 
piu complessi e penetranti; e mentre lascia alla gestione privata 
e all'iniziativa iudíviduale, opportunamente sorretta, l'agricol
turn, la piccola e media industria, il commercio, l'artigianato, 
sottopone a vigilanza j} settore del credito; e nei riguardi della 
grande industria, legata a notevoli interessi pubblici o ad esi
genze inderogabili della clifesa, non rifugge da una diretta partc
cipazione azionaria, spesso prevalente e a volte esclu siva, con 
forme varie di gestioni e controlli, statali o parastatali. 

Cosi, movendo dalla rettifica del sistema dei r apporti di 
lavoro, il Corporativismo p erviene a una integrale disciplina sin
tetica della vita ·economica contemporanea. Ma lo Stato corpo
rativo non e solo economia : col retaggio di una superba tradi. 

zione storica, esso custodisce aln·esi e potenzia gli eterni valori 
dello spirito, anche in questo differenzianclosi, nella concezion e 
e nella política, dalle formazioni contrastanti. Nella Fa mi g 1 i a 
esso ravvisa la cellula primol'diale della convivcnza sociale, ne 
promuove la costituzione e lo sviluppo con accorta política clemo
graúca, con prestiti matl'imoniali, con assistenza materna e 
infantile, con prestazioni muLue e assicurative, con l'applicazione 
del salario familia re ( espressamente enunciato clal Gran Con
siglio il 3 marzo del 1937-XV); creando le miglioó condizion i 
spi.J:ituali e materiali per la sua esistenza, ononndola qnando 
diviene numerosa, mantenendone integra e salda la compagine 
contro ogni tendenza disgregatrice. Si veda, per contrasto, lo 
scempio sovietico della famiglía e, per tacer cl'altro, la sciagu
rata pratica del libero aborto, cui solo dopo quattro lustri Mosca 
ha pensato di opporre un tenuissimo argine in vista clei risuhati 
disastrosi; o la spiccata propensióne plutocratica per l e facili
tazioni al divorzio, di cui anche recentemente il legislatore bri
tannico h a esteso i casi di ammissibilita. Contro il duplice ínter. 
nazionalismo dell'oro e clell'oclio, lo Stato corporativo esalta poi 
la P a tria : il popolo, l a lingua, la razza, il costume, la sua 
millenaria civilta. Sottolineato n ella lontana vigilia a Dalmínc, 
quest'orientamento rimane immutahile, nella Mente clirettrice 
della ma1·cia del Fascismo, cuí incessantemente affiora la preoc
cupazione e l'orgoglio di servÍl'e il popolo « per elevarlo moral
mente e materialmente ad un livello superiore di vita », per 
assurgere, attraverso forme sempre piu estese e intense di assi
stenza, alla piena attuazione della « solidarieta » nazionale. Da 
uJtimo, lo Stato corporativo non ignora n e rinnega i valo1'Í reli
giosi : senza iutaccare menomamente la genuina liberta di Cl'eden
za, riconciliati Stato e Chiesa nella coscienza dell'iudivicluo e della 
Nazione, l ealmente riconosce e onora nel Cattolicesimo l'alta 
espressione della religiosita umana, che reca il suggello clcll'au
gusta universalita di Roma. E la R el i g i o n e e presente nella 
vita puhblica con i suoi riti solen11i, e c011corre attivamente a 
plasmare l'anima giovanile nella educazione scolastica, come nel
l'assistenza spirituale alle Forze armate. 

Anche per questo rispetto lo Stato corpor ativo si diffe
renzia nettamente cosi dallo Stato plutocratico - che, sotto spe
cie cli agnosticismo e d'indifferentismo, tollera e favorisce la sub
dola azione antireligiosa delle sette - come dallo Stato sovietico, 
ch e pone tra i fini della su a azione pulJblica la recisa negazione 
e la spietata distruzione di qualsiasi religiosita. Al qual propo
sito, non e superfluo rilevare che la « liberta dell'esercizio di 
culti religiosi », enunciata teoricamente nell'art. 124 della Costi
tuzione staliniana del 1936, e assai limitata dalla contestuale 
ce liberta di pl'opaganda antireligiosa », e poi praticamente an
nulJata dal dovere, imposto ad ogni cittadino dcll'U.R.S.S. con 
l 'art. 130, di « rispettare i principi della comunitit socialista ». 
Quali sieno tali principi, - prescindendo dalla clocumentazione 
visiva ch e ne hanno le truppe dell'Asse avanzanti sui fronti di 
Russia - l'Ísulta da altre fonti attendibili : ad esempio, dalle 
norme istituzionali de11a cosi detta « ten da rossa » ( organo am
bulante per la bolscevizzazione nell' Asia settentrionale), ove 
accanto alla volgarizzazione del pensiero ufficiale e della polí
tica di « pace » del Governo sovietico, si prescrive di cc condune 
una lotta per la distruzione clelle concezioui religiose, mediante 
conversaúoni sugli argomenti della creazione del mondo, dell'o
rigine dell'uomo ecl altri soggetti scieutifico-naturali i>. E si rae
comanda ai propagandisti di profittare particolarmente delle 
occasioni di adunanze pubhliche, fiere, ce)ebrazioni e simili, per 
esplicare con lo ·smercio della consueta paccottiglia culturale 
p seuclo-scientifica, la prescritta « az1one di massa e antireli
giosa ... ». 

11 Corporativismo e una manifestazione essenziale della Ri
voluzion e europea del secolo XX: idea-madre, iclea-forza lumi
nosa e feconcla, della quale vent'anni di civiltit fascista offrono 
gia al mondo la formuJazione giuridica e la sperimentazione 
pratica compiute n ell'aJma Ro m a . 
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« 1 SENZA- DIO» 

Schiavi della materia, i bols<e~ichi hanno cercato 
di abbassare gli uomini al livello delle· bestie 
sforzandosi di distruggere il sentimento della 
religione che in tutti gli uomini e innato e che 
purifica tutti gli uomini. Nel primo numero del 
giornale « Berzbo11n1k » (11 senza-Dio) si leggeva 
il seguente programma: 
« Noi abbiamo detronizzato gli zar dalla terra; 
noi detronizzeremo su bito quello del cielo » . . 

E « l'Associazione dei senza-Dio », presfeduta 
dall'ebreo Yaroslavsky-Goubelmann, stabi liva un 
piano quinquennale « per estirpare dal popolo 
russo il cancro ·della religione », gia«he « la 
lotta contro la religione e la lotta per il comu
nismo ». Sacerdoti cattolici, pre ti ortodossi, pa
stori protestanti, frati, vescovi ·Sono stati assas
sinati o inviati ai campi di lavoro forzJto; molte 
chiese sono state distrutte e altre trasformate 

1n teatri, cinematografi e sale di conferenze. 
L' esercizio n. 37 del sillabario sovietico per le 
scuole elementari é il seguente: « Senza Dio e 
senza preti la nostra vita va diritta » ( Berz 
popa e boga nam tivna doroga). Al popolo 
russo, nella sua immensa miseria, é stato tollo 
dal bolscevismo perlino il diritto alla preghiera 
e alla speranza. 

La cbiesa di Kurkijochi in Carelia aveva servito ai bo]scevichi da 
cinema e da sala ili ricreazione. 
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Una squadra dí comunisti fucila e: simbolica
mente » una statua di Gesu Cristo. 

L'antica cappella di Portes cl'Iversk Lrasformata 
in bazar. 



LA CONCILTAZION'E - L'll íebbraio 1929 iJ Fascjsmo risolveva, col grandioso evento della ConciHazione che portnvn t1l1a pa1·e Lra Chiesn e S1t110, 
un prohlema rhe pesnva per lo meno da sessant'anni sul la co~rien1.11 delln Nazione. 

43 



BONIFICA DELLE 
PALUDI PONTINE 

11 26 ottobre dell'an
no XIX i 140.000 ettari 
dell'Agro pontino-roma
·no erano, dopo dieci anni 

' di lavoro, tutto un pro-
duttivo territorio agri<o
'fo costellato da migliaia. 
di case coloniche che 
fanno corona a cinque 
citta e a diciotto borgate. 
Nello stesso giorno, altri 
tremila rurali un tempo 
braccianti e poi, per VO· 
lonta del Fascismo, co- · 
loni e rnezzadri, diven
tavano piccoli proprietari 
agricoli entrando in pos
sesso del loro podere. 
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Nel 1938 é incomin
ciata la redenzion.e del 
latifondo. *iliano su· 
una superficie di cin
q ue cen to mil a ettari: 

. I' impresa gigantesca, 
che non subisce nessun 
ralientamento dall'at-

.tuale guerra, dovra es
sere terminata entro 
dieci anni. Ad un anno 
e mezzo di distanza 
dall' inizio dei lavori 
erano state costruite 
2412 case coloniche ed 
elevati 8 borghi rurali 
nel cuore del latifondo. 
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La gigantesca impresa fascista della bonifica e colonizzazione della Libia. 

Vcntimila coloni sbarcano a Tripoli e vengono 11vvi11ti verso le zoue di boni fica. 
Il saluto augurale del Maresciallo Balbo. 
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Villaggi del Gebel Cirenaico - La terra africana, su cui non si er:mo posate che misere lende di beduini nomadi, ha visto sorgere borghi e fnttorie 
merce il lnvoro e la. fatica italiana e tramularsi gli nridi sassi in ubertose campagne: 
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Una seduta della defunta Lega delki Na
zioni druante il con8iuo italo-etiopico. 
La poltrona del rappresentante delrltalia 
e vuota. All'cstre1Da destra il rappresen
tante russo p o l e m k in e ed al suo lato 
Eden che ponza e si rosicchia le unghie. 

11 Ministro degli Esteri inglese Antonio 
Eden sostiene l' applicazíone dclle san

zioni contro I' Italia. · 



LONDRA E MOSCA CONTRO 

L'IMPRESA ITALIANA 
D' ETIOPIA 

L'impresa italiana d'Etiop ia e stata la prima hattaglia del
l' attua1e guerra. Come 11el 1935-36, le Potenze plutocratich c al
leate con Mosca oggi persistono inutilmente nel tentativo di sof
focare i diritti vitali dei popoli giovani. Vi e una logica fatale 
nello svolgersi degli eventi in questi ultimi sei anni; e nei due i• 
campi avversi troviamo sempre schi erate le stesse forze. Chi si 
oppose al popolo italiano mentrn r ealizzava i suoi diritti in E tio
pía? La Gran Bretagna, la Francia e la Russia bolscevica ser
vendosi della n efasta e, per volonta dell'Italia, in segu.ito sepolta 
Societa delle Nazioni, rnentre contemporaneamente gli Stati 
Uniti svolgevano un 'azione parallela: oggi l e stesse forze (a 
parte l a Francia ormai vinta) comhattono contro l'Asse che nac
que precisamente duranle il conflitto italo-etiopico-ginevl"ino. 

Tutti ricordiamo l'attiva ostilita della Gran Bretagna con
tro il popolo italiano durante l'impresa etiopica. lVla di ugua
le dura ostilita fu l'azione svolta da Mosca nella duplice fun
zione di « Comintern >l (internazionale comunista) e di Governo 
dei Soviet. Al VII Congresso del « Comintern >> veniva organiz

zata la grande offensiva del Bolscevismo contro il Fascismo « ag
gressore » ; e nel settembre del 1935 si teneva a Parigi l a e< Con
ferenza internazionale per la difesa del popolo abissino » con 
la partecipazione di numerose organizzazioni di varii Paesi 
(Unione intertiaziona.le degli cimici della Societa delle Nazioni, 
Com.itato m.ondiale contra il Fascismo e la guerra, Soccorso rosso 
internazionale, Cmnitato fenuninile contra il Fa,scismo e la guer
ra), le quali erano tutte creazioni del « Comintern >> . Al « cen
tro negro >> di Parigi in Rue Charlot Mosca versava sei mi]ioni 
di franchi; iucaricati dí « missioni straordinarie >>, ahbondan
temente provvisti di denaro e di l etteratura propagandistica, 
partivauo da Mosca per l'Africa. Denaro era fornito dal « Co
mintern », sempre con lo stesso scopo, ai n egri e alle associa
zioni radicali degli Stati Uniti ostili all'Italia con il risultato 
ch e il .Presidente Roosevelt, ch 'era gia sotto l'influenza dell'In
ghílterra, tentava anch'esso di strangolare l'Italia facendo ap
provare dal Congresso l'Atto sulla neutralita che stabiliva l'ern
bargo sul p etrolio: provvedimento elogiato caldamente, ne] nu
meno dell' ll gennaio 1936, dal giornale comunista clegli Stati 
Uniti la lnternatwmal Press Correspondence. E del resto, la ne
grofilia e il filo-comunismo del Presidente e della Signora Roo
sevelt erano tali, che quest 'ultima invitava a]la Casa Bianca a 
prendere il te i cinque delegati del « Congresso comunista della 
gioventu. americana », fra cui era la negra E lisabetta Scott (I"i
portato dal giornale Washington Sunday Star, 26 gennaio 1936) 
e lo stesso Pl"esidente Roosevelt si faceva fotografare (riportato 
dal giornale Chicago Tribune, 15 giugno 1936) circondato da 
negri ai quali stl"ingeva la mano. 

Contemporaneamente a quella del « Comintern J>, Mosca 
svolgeva la sua azione contro }'Italia per mezzo del G-Overno dei 
Soviet. La ce Lega degli assassini », come Lenín aveva definita 
nel 1919 la Societa delle Nazioni, divenne l'ouorevole assemblca 
chiamata a salvaguardal"e l a tJ:anquillita della vita intcrnazio
nale in t u tte le parti del mondo. II 18 settembre 1935 l 'ehreo 
Litvinov (il suo vero nome e Meier W allach) clichiara a Gine
vra di essere proutissimo a stungolarn l'Italia fascista : Cl lo de
sidero riaffermare che lo Stato che rappresento non ceclera da-

Festosa partenza di truppe da Napoli. 

vanti a qualsiasi ostacolo n ell'esecuzione leale degli obblighi 
internazionali assunti >>. Ma il 3 ottobre del 1935 l e t1·uppe ita
liane, d 'ordine del Duce, iniziano la Rivoluzfone europea col 
passaggío del Mareb. Le sanzioni contro l'ltalia sono onnai cer
te. Ed ecco il rappresentante sovietico, Potiemkin, affermare a 
Ginevra : « Qualche giorno ancor a, e la Societa delle Nazioni 
comíncera, per la pl"ima volta, ad applicare le misure che de
vono contribuire a fa!" cessare l'aggressione ed a ristahilire la 
pace sulla base della sicurezza collettiva ». In I"ealta, Mosca u so 
tutti i mezzi a su a disposizione per piegare il popolo italiano. 
11 17 marzo del 1936 Litvin ov, di fronte all'avanzata delle trup
pe italiane in Etiopía, scongiura i membri del Consiglio gin e
vrino di associarsi a << misure piu efficaci per impedire fatti di 
questo genere J>, proponendo le sanzioni militari. E perfioo dopo 
la proclamazione dell'lmpero, quando ancora l e Potenze di Ver
saglia e Mosca, se avessero avuto un minimo di buon senso e di 
onesta riconoscenclo il fatto compiuto, avrebbero potuto impedire 
il corso dei successivi eventi, l 'ebreo Litviuov proclamava il 20 
giugno a Ginevra: « Vi sono casi in cui le sanzioni economiche 
possono bastare: ma io riconosco ch e nella maggioranza dei casi 
le sanzioni economiche devono marciare di pari passo con le 
sanzioni militari Jl . Mosca, del resto strettamente solídale con 
l'Arcivescovo di Canterbury ch e in Inghilte1Ta procJamava la 
stessa cosa, voleva ad ogni costo l a gu erra contro l'Italia fascista . 

Anche per qucsti fatti, mai dimenticati dal popolo italiano, 
Le nostre truppe combattono oggi sul fronte orientale. 
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La presa di Macallé: ingresso delle truppe. Passa la baniliera del 60° Fanteria. 

MILIZIA EROICA 
DALLE SQUADRE D'AZIONE Al BATTAGLIONI "M ~~ 

Sebbene l'atto istitutivo della Milizia Volontaria per la Si
curezza Nazion ale risalga al 1° febbraio 1923, si puo ben dire 
che le sue origini sono piu lontane, tan to da confondersi con 
l e origini stesse del Fascismo. « Nati dallo squadrismo imp e
tuoso ed eroico della vigilia, voi ne couservate l'animo e le spe
ranze ». Cosl il D uce ai suoi l egiona1·i. R esta, dunque, :fissata -
e gli storici di clomani clovranno prenderne atto - !'or igine 
nettamente rivoluzionaria - antibolscevica, antiliberale, antibor
gh ese - della lVlilizia F ascista sorta nei primi fermenti di piazza 
in qualita di minoranza decisa al servizio di un'l dea che con
tava, allora, per imporsi, piit sull'ardimento ch e su11a quantita 
numerica dei su oi proseliti. 

NeUa Squacha d'Azionc c·e il germe della Milizia. 
Non vi sono, pertanto, ipote tici punti cl'incontl'O tra l a Mi

lizia Fascista e le molteplici , similari organizzazioni apparse 
nel corso del tempo con finalita e caratteri stich e disparate. Seb
bene l'antico assetto l'Oman o delle legioni abbia cer tamente isp i
rato l 'attuazione di taluni particolari asp etti del suo ordina-
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mento, e chiaro che la iVlilizia Fascista segue ]a pm v1cma tra
dizione volontaristica italiana che gia aveva trovato nel Gari
haldinismo il suo momento piu i nteressante cd avventuroso. Se
nonch e la ste5sa tradizione viene super ata dal con cetto fascista 
del volon tarismo disciplinato, contenuto e sfrondato d 'ogni in
gomhl'O rettorico, sicch e l a iVIilizia - dopo l a felice esper ienza 
rivoluzionaria - diventa al t empo stesso « Guardia Armata della 
Rivoluzione » e Forza AI"mata al servizio del Paese. R ip et iamo, 
pertanto, ch e chi volesse ignorare la Milizia nel Fascismo r i
schierebhe d{ caclerc nell' assurdo, allo stcsso modo di chi vo]esse 
indagare sulla struttura m ilitare della Mil izia i gnoranclone !'ori
gine rivoluzionada. 

TI piu caratteristico aspetto di tal e nostra italiaoiss.ima lsti
tuzione e da trovarsi nella stretta coerenza dei suoi ap parte
nenti - inquadrati nella disciplina, amalgamati dalla fede -
all'ideale antibolscevico della vigilia ed al principio dogmatico 
del ce Du ce su tutto » e del Fascismo su tutto. E quanto tale 
coerenza ideale ahhia giovato alle progressive conquiste della 



L'avonznta su térreno arido ed impervio. 

nuova Italia ci proponiamo di dimostrare. I ,a storia del Fasci
smo non e, a nostro avviso, che una concatenazione logica di 
momenti ascen sionali senza intenuzioni e djaframmi. Un pro
cesso sistematico di superamento vittorioso reso possibile dal 
Genio del Duce e dalla fede incorruttibile dei suoi l egionari. Se 
v'e un segr e to da svelare onde spiegare il susseguirsi di tante 
e cosl Jegate affermazioni, il segr eto va rintracciato in quc
sti due termini inscindihili e convergenti. La i"\'Iilizia - facendo 
leva sullo spiúto volontaristico del popolo italiano - pote :rea
lizzare praticamente e difendere il programma :rivoluzionario 
ch e, senza l'apporto attivo e di sin t e r es s lt to di u na fede 
e di una forza operante, sarehbe l"imasto allo stato dottrinario 
e teorico. 

I 500 Caduti della Milizia n el p eriodo insunezionale e post
insurrezionale - allorch e la marginale e superstite fobia holsce
vica volle infierire, qu:ile posLuma vendetta, su gli asse1·tori e i 
realizzatori dell'Iclea fascista - rappresentano le primissime 
avanguardie dell'innumere schier a dei l egionari caduti p er il 
Dovere, p er la Causa e per la Patria. La .Milizia h a imparato, 
propl"io aulle piazze, a n on contare il nemico. 

A Ben Ulid, El Regina, El Zuetina, Got El Sas si scrivono 
le prime p agine della gloria legionari a. Ottima, p er certo, l'oc
casione della rihellione senussita p er mettere alla prova qu esta 
giovanissima Milizia ! E la Milizia risponde senza esitarn. Poi 
la preparazione alle maggiori Imprese continua. Vigilante all'in
terno, gelosa custode e tutrice della nuova l egge e del nuovo 
destino, la Milizia completa e p erfeziona il suo ordinamento 
organico, la sua struttura b ellica, i1 suo potenzia1e d 'assalto. I 
giovani delle ultime leve si schier ano nei ranghi a lato dei ve
terani. La fusione e perfetta. La :Niilizia e gia una formidabile 
realta della quale clovra tenersi il dehito conto. 

La Campagna Ita1o-etiopica conforma la su a r aggiu nta ma
turita militare e la inserisce - i n virtu cli un crogiuolo di san
gue e di gloria - nella storia d' Italia. 1820 l egionari restano a 
vegliare per sempre sulle sorti future del nuovo Impero di Ro
ma. L a J\'Iilizia non si tradisce. Fa dell'eroismo un atto con sueto, 
dell'offerta suprema un invincibilc mezzo di assalto. Non tem e 
la morte chi e pronto a donare la vita alla .Patria ! E non te
mono la morte i legionari di Passo Uarieu , stretti attorno alla 
Croce di Padre Giuliani, i legionari dello Sciré e di L es Addas, 
í l egionai-i dell 'Amha Uork e del Dau a Parma. Mai il mondo 
aveva assistito a cosi alto e superho spettacolo di volontario e 
consapevole sacrificio. « E se morire si deve noi non vogliamo 
morire se non crocefissi all' asta della handiera itali ana ». Mili
zia eroica, santa Milizia ! 

I nemici della Patria temono la rivolta della fede, temono 
il contagio trascinatore dell'esempio. L'odio per la Camicia Nern 
si fa palese. E ' un odio che si moltiplica col moltiplicarsi dellc 
gesta l egionarie. E ' un odio toni6.catore che genera odio, ch e 
rende inevitabile l'ur to del monrlo ch e sorge col m ondo che tra
monta. In Ispagna - terra mediterranea, cristiana, solare -
hivaccano le orcle asiatiche, impazienti cl ' imporre l a l egge sel
vaggia della congiura e de1la setta e di minacciare a distan :le 
rnvvicinate la millenaria civiltl1 occidentale. D p ericolo e grave. 
Il Duce affida ai suoi lcgionari il compito cli disinfettare l a terra 
sorella clall'indegna sozzu ra e di annullar e la minaccia. « E ' Ja 
púma volta - ma non saá l 'ultima - in cui le Cami cic Nere 
affrontano in campo aperto l e forze bolscevich e e quelle clcgli 
" immortali principi " ; e il primo scontro tra le duc rivolu
zioni, quella del secolo scorso (il Bolscevismo e una involuzione 
reazionaria) e la nostra ». E' una gu erra che hene si addicc allo 
spirito originario della lVlilizia, u na guena alla quale i l egionai:i 
partecipano con il fervore místico deli'antico Crociato. Da Ma
laga a Santander , da Guadalajara a Bilbao, da Tortosa a Bar-
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celloua e un susseguirsi di eroismi impareggiabili. E ' una ripe· 
tizione - su piu vasta scala - della viceuda rivoluzionaria, e 
una definitiva presa di posizione dell'l talia fascista n ell'arengo 
internazionale contro l e forze negative che sovvertono il mondo. 

Abbiamo accennato alla originaria coerenza della .Milizia al ver
bo antibolscevico. I 1675 legionari caduti in terra di Spagna per 
il trionfo dell'l dea fascista r:ippresentano l e pietre angolari del
J'edificio della nuova solida1·ieta europea ere tto contro le forze 
oscure del disordine e dell'anarchia. La Milizia ha ormai tali 
tradizioni di eroismo, da ridurre a] silenzio la superstite loqua
cita vipe1·ina dei piccolí borgh esi, ansiosi di trnvare in essa i 
mforoscopici segni de11a sua umana ímperfezione. R ipeterlo non 
e rnale : il trionfo della Spagna falangista e anche, e prima di 
lutto, il trionfo del Fascismo inteso come agente ispiratore e 
motore e la consacrazione definiti va della gloria l egionaria. 

Di questa sqa Milizia i1 popolo italiano pu o essere fie1·0. La 
í\ililizia fascista e .Milizia di popolo e quanto lo sía lo dimostra 
la sua partecipazione totalitaria all'attuale guerra di liberazione. 
lmmessa, ormai, nell'organismo dell'Esercito con funzioni di as
salto, la Milizia ha rinverdito su tutti i fronti le sue glorie anti
ch e e recenti. Audace e aggressiva a Mentone, ten ace e superba 
a Ba1·dia - ultima a ripiegare dopo essere stata prima nel halzo 
vittorioso - infaticabile e disperatamente eroica sui baluardi 
di Cheren, dell'AmJ, a Alagi, dell'Uolchefit - non importa mo
rire porch e viva e rimanga l'Idea dell'Impero - paziente e 
risoluta a non cedere al mon o del gelo, alla superiorita nume
rica del n elllÍco sui greppi nevosi del Tomori, del Kosica, del 
Guri Topit, del Madzai, dello Scindeli, del Monastero, attana
gliante e inesorabile a Struga, a Erzeke, in Val Drino al primo 
alitare della primavera vittoriosa, la Milizia fascista ha cento 
volte riconferrnato la sua invincibi]e forza al servizio della su a 
invincihile fede. 

Car]o Neri che assalta il nemico uno contro cento -
e si fa crocifiggere al suo posto di dovere alla testa dei suoi otto 
legionari, pur di non cedere il passo al soverchiante nemico, e 
la piu eloquente, esaltante dimostrazione dell'eroismo legionario. 

Non vi sono incrinature e fratture fra ieri e oggi. 
L'ispirazione e la stessa e come e quanto lo sia lo dimostra 

la partecipazione diretta di Unita di CC. NN. alla Campagna 
01·ientale. Rappresentanza sceltissima che dimostra coi fatti in
controvertihili che il Bolscevismo e destinato ad ammainare la 
handiera laddove accampano e combattono l e legioni di Roma. 

70 Medaglie d 'Oro al V. M. - delle quali 65 alla memo
ria - innumerevoli altre decorazioni, coorti di mutiiati e feriti 
danno gloria p erenne alla Guardia Armata della Rivoluzione. 
11 suo patrimonio d'eroismo, di sacrificio e di vittoria - acqui
sito attraverso durissime prove, tutt e superate nello spirito di 
una fede ch e n on dec1ina - e patrimonio de] popolo italiano 
che vede ora con orgoglio sortfre dalle invitte legioni i batta
glioni « ~1 » che dal nome traggono }' au spicio sicuro. Formati 
da uolllÍllÍ selezionati con estremo rigore e gia collau clati da 
tante battaglie sostenute e vinte, i nuovissimi hattaglioni si ap
prestano a diventare la punta di acciaio del gladio romano, 
s trumenti agili e validissilllÍ al servizio della Rivoluzione che 
non ha ancora esauri ti i suoi compiti . 

Significativo e, per certo, questo rinnovamento continuo 
deJla Milizia Fascista n el soleo della tradizione e nello spirito 
delle iniziali premesse, queslo desiderio di pedezionare qu adri 
e si stemi p er sempre meglio servire la Patria e il Fascismo. Chi 
ha la fortuna di vivere la vita l egionaria, h a tutto quanto gli 
hasta per attendere serenamente la vittoria. Vittoria totalitaria 
e definitiva cosi come tutti i legionari Caduti l'hanno sognata 
e voluta. 
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Di comballimcntu in combattimento le ordc ioseguite vengono respintc 
sempre piu nell' interno. 



" 
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E G I M E I N E T I o p 1 A 

Il Piano Re¡;olatore di Addis Abelm. 
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I L R E G I M E I N E T I o p I A 

Trauo stradale Addis-Aoeba- Gimmn - Strada e ponte sul Ghibdo. - Strada :1uraverso In Dancalia. 
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I L R E G I M E I 

Piazza del Lirtorio a Gondar. 
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N E T l o p I A 

La Cattedrale di Addie-Ahebfl 
in costr uzione. 

Nuovo quartiere a Dire Daua. 



Gondar 

VI RITORNEREM.O PER SEMPRE 
Nell' A frica Orientale, in una guerra contro un 

nemico forte di uomini, di mezzi terrestri ed aerei, 

i soldati italiani, lontani e senza rif ornimenti, 

hanno combattuto con un eroismo destinato a risplen

dere in eterno nella storia. Uolchefit, Culquabert, 

Gondar sono gia nomi di leggenda. Non si trattava 

di difendere posizioni che, in fondo, nell' economia 

della guerra avevano un'importanza relativa. I sol

dati d' Italia difendevano un'idea ed un simbolo: 

per questo essi hanno lottato oltre ogni limite delle 

forze umane, fino al supremo, sublime loro sacrificio. 

«Noi torneremo in quelle terre bagnate dal 

nostro sangue, terre che a poco a poco avevamo 

trasf ormato, costruendo ospedali, scuole, case, acque

dotti, fabbriche e quelle grandi strade, meraviglie 

dell'intiero continente africano, sulle quali hanno 

potuto celermente marciare le forze meccanizzate 

nemiche. I nostri morti non rimarranno invendicati» . 

Questa certezza aff ermata dal Duce nella maniera 

piu categorica, e la certezza di tutto il popolo ita

liano. Le terre dell'Africa Orientale, consacrate 

dal sangue di pionieri, missionari, soldati di tre 

guerre e lavoratori italiani, ritorneranno, ingrandite, 

all' Italia. 
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L'INTERVENTO 
DELL' ITALIA NELLA 
GUERRA -DI LIBERA-
ZIONE DI SPAGNA 

La seconda jase dell' attuale guerra e stctta la guerra di libe

razione di S pagna. La Gran Bretcigna, la Francia, gli Stati Uniti 
- in una parola: « V ersaglia » - e Mosca, dopo la scon,fitta 
sofferta per volonta del popolo italiano vittorioso in Etiopia e 

a Ginevra, ricominciavano sul suolo di Spcigna la loro azione 
contro il Fascismo. Le forze . a favore dei ce rossi » nella guerra 
civile di Spagna, erano le stesse che avevano agito contro l'lta
lia durante la sua impresa in Etiopía: identici i motivi ideolo

gici intrecciati con quelli realistici. La Gran Bretagna e la Fran
cia, oltre l'insanabile ostilita contro il Fascismo, avevano inte

resse che la Spagna fosse in uno stato cronico di debolezza per 
motivi politico-strategici. Unci Spagna forte, prima o· poi, avreb

be chiesto alla Gran Bretagna la restituzione di Gibilterra ed 
avrebbe annullato l'accordo segreto che concedeva alla Francia 
un « diritto di passaggio » sul territorio spag,wlo in caso di 

guerra: accordo che permetteva alla Francia di far giungere 
sicuramente sul territorio metropolitano circa due milioni di 

soldati neri. Quanto agli Stati Uniti, essi proclamavano la ne
cessita di difendere le « liberta democraticlie » le quali, secon,. 

do Washington, correva/110 grave pericolo con l' affennarsi del Fa
scismo: proprio la stessa tesi, completamente falsa, che Roose

velt sta ripetendo oggi sino alla nausea. 
Per Mosca, Governo dei Soviet e Comintern, il motivo della 

sua azione in Spagna era duplice: uno, cosiddett'o realistico, di 

sconvolgere l' equilibrio del M editerraneo a suo vantaggio; l' al
tro, ideologico, di attuare la rivoluzione monrliale. Costante e 
nella politica della Russia il tentativo di scendere nel Medi
terraneo. E' sintomatico come perfino Dostoievski, il piu típico 

scrittore russo, nel 1877 scrivesse un opuscolo per dimostrare la 
necessita per la Russia di « slanciarsi nel Mediterra,ieo »; e del 

resto, anche tralasciando di occuparsi del continuo conflitto fra 
la Russia zarista e l' ex-Impero austro-ungarico, bastera .ricordare 

le richieste del Governo dei Soviet nella primavera scorsa alle 
Pot:enze dell' Asse di basi militari in Bulgaria, nei Dardanelli e 
nel Bosforo per vedere come il tema mediterraneo sia costante 

nella política russa. Ora, la vittoria dell'ltalia in Etiopia aveva, 
fra l'altro, rafforzatci la potenza dell'ltalia nel Mediterraneo, e 
per conseguenza erww aumentati gli ostacoli all' attua,zione del 

sogno imperictlistico di Mosca. Ma se nel Mediterraneo, un Mare 

Interno dove gli spostamenti di potenza si ripercuotono rapida
mente da un capo all'altro, nn Paese fosse diventato bolscevico, 
sarebbe poi stato fucile piegare l' l talia; e, nell' oovenuto squili

brio, la Russia avrebbe potuto af.fennarsi nel Mediterraneo. Che 
l'ltalia, anche sul piano della politica realistica, fo,sse il reale 
obbiettivo di Moscci durante la guerra, civile di Spagna e confer

mato da questo fatto: che l'agente del Cmnintern inviato da 

Mosca con pieni poteri in Catalogna, Antonov Ovscenko, aveva 



richiesto al co-siddetto Governo catalanc, e questo aveva accet
tato, di bombarda.re basi aeree e citta italiane in contraccambio 
di un versamento di duecento 1nilioni di pesete e dell'invio di 
duecento aeroplani con perso,wle completamente russo. La pri

nut incursione avrebbe dovuto essere su Gerwvci, Milano e To
rino; la seconda, su Napoli e Roma. Urgenti motivi di sicitrezza 
interna fecero abbandonare al Governo catalano la promessa, 

malgrado che per il mantenimento di questct Mosca invicisse il 
colonnello Chapiro, l'ingegnere Aisenberger e gli agenti Fein

stein e Sorokin. In ogni modo, dai fatti esposti risulta evidente 
lo scopo che perseguiva il Governo dei Soviet. 

Quanto poi al motivo ideologico di Mosca nello scatenare la 
guerra civile di Spctgna cippog'giando i « rossi » con tutti i mezzi 
possibili, esso era cosi apertamente procl'amato da Mosca che 

non e il ca.so di insistervi. Con una Spagna provincia del Co
mintern, il Fascismo avrebbe dovuto essere definitivamente di

strutto. Si ricordi - una fra le infinite prove - il telegranuna 

affisso davanti alla sede del comitato centrale del partito ctJmuni
sta spctgnalo a Barcellona : « Al compagno José Diaz: Gli operai 
dell'Unione sovietica compiono soltanto il loro dovere offrendo 

alle masse rivoluzionarie della Spagna i piu grandi aiuti possi

bili. Esse comprendono che la liberazione dellrt S]Jagna dal giogo 
dei reazionari fascisti non e un afjare privato clegli spagnoli, 
bensi la causa conmne cli tutta l'wnanita in progresso. Con sa
luto fraterno, J. Stalin». 

Il popolo italiano accetto la sfida di Mosca e delle Potenze 

plutacratiche, le quali si erano illuse ch'esso non potesse inter

venire perche esaurito nello sforzo, appena com,piuto, della cam. 

pagna d'Etiopia. Guerra durissinw, quellct cmnbattuta dall'lta

lia, a fianco delle forze sane del popolo spagnolo e di al.cuni ele
menti tedesclii, sul suolo di Spagna. Dal 27 liiglio del 1936 

quando un gruppo di a-viatori italiani -volontari con nove trimo

tori trasportarono dal Marocro in Spagna i reparti del « Ter

cio » per combattere le orde rosse, alla battaglia di Catalogna 

del gennnio del 1939 íl popolo italiano, il quale sentiva che La 

guerra dí Spagna era la conlinihazione rlella g11,errct d'Etiopia e 

una ripresct di quella Lotta sanguinosct ch'esso ave-va dovuto so

stenere per ben quattro anni nel suo stesso terriitorio per libe

rarsi dall'idra bolscevica, compi un magnifico sforzo. L'Itali<t 

invio in Spagna 1.930 bocche clct fuoco, 10.135 armi ciutomatiche, 
240.747 arnii portatili, 7.514.537 munizioni per artiglierie e 

324.900.000 per le anni portatili, 7668 ctulomezzi, 763 aeropla
ni, 1.414 mot;ort, numerosi sommergibili ed alcuni cacciatorpe

diniere. Ma oltre ci questo imponente invio di materiale belli.co 
e, soprattutto, da ricord-0re il numero e il valore degli zwmini. 

Quamntwnila volontari italiani diedero il lorn contributo di 

cornbattimento : 3327 Caduti e 11.227 feriti sono eterna testi

monianzn dello spirito di sacrifi.cio del popolo italiano per vin
cere il suo cteerrimo nemico. 

Il Bolscevismo, stroncato in Italia con la Metrci(t sn Roma, 

stroncato in Gerrnania con l'ascesa al potere di Hitler nel gen-

1wío del 1933, sconfitto in Spagna, sembro rassegnarsi al'l'inevi

tcibile. Mosca riniise verbalmente in onore la teoría del « socia

lismo in un solo Stato » e Dimitrov cadde, apparentemente, in 
disgra.zia. Ma 1wn si tralf.ava, come dimostreran,w gli eventi di 

appena due anni dopo, che di wui nianovra. Per stroncare defi
nitivamente il pericolo bolscevico per i popoli d'Europa, sara 

necessario stroncarlo in Russia: u.n mostro muore solo quando e 
colpito al cuore. 

Colorme le¡;ionarie in marcia in térra di Spagna. 
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Sfil amento cli . . m1hziani co . . mumst, a Ma clricl . 

Dimostrazione antifas . cista per le vie c1 · B 1 ar cell onn. 
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" Nessuna meraviglía se noi 

oggi ínnalzíamo la bandíera 

dell' anti-bolscevísmo. Ma 

questa e la nostra vecchia 

bandíera ! Ma noi siamo nati 

sotto questo segno, ma noi 

abbiamo combattuto contro 

questo nemico, lo abbiamo 

vinto, attraverso i nostrí sa-

crifíci ed íl nostro sangue " . 

11 DUCE, 1 nov. 1936. 

• 

-

• 



Sia detto nella maniera piü categorica che noi non tollereremo nel Mediterraneo il bolscevismo o qualcosa di simile. 

" 1 L DUCE " - 20 agosto 1937 

- · --

65 



Combauenti del Fronbe Popolare. 

Carri blindati russ1 arrivati sul 
fronte di Bilbao. 

Miliziani in fuga al ponte di Be· 
borie dinanzi alla avanzata delle 

truppe legionarie. 



Resa cli miliziani alle truppe le
gionarie. 

L'entrata clclle trnppe liberatrici 
a Madrid: il saluto romano della 

folla. 



SONO PASSATI I ROSSI 
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LA NUOVA 

SPAGNA 
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COMMIATO Al LEGIONARI ITALIANI 
Cadice e tutta in festa - scriveva il giornalista spagnolo 

Ramon R esa il 1° giugno 1939 su El Correo de Andalucia -
per il commiato ai legionari it aliani ch e vennero in Spagna 
ad aiutarci nella C1·ociata con tro il comrunismo distruttore. Tutte 
le case hanno festoni. Le navi del porto sono pavesate. Sono 
pure la nove navi italiane, pronte per l'imJ)arco dei legionari. 
E' arrivato l'incrociatore Duca d' Aosta per r icevere a bordo i1 
generale Gambara, i generali spagnoli e il ministro del Governo 
ch e vanno in Italia in rappresentanza della Spagna, per meglio 
dimostrare la gratitudine della Nazione risorta ... 

Fino dalle prime ore del pomeriggio l 'aspetto del porto e 
impressionante. Sono arrivati nun1erosi giornalisti stranier i, sp e
cialmente italiani. Alle tre hanno fatto la loro comparsa su1 
molo numerose autorita e rappresentanze diverse, il Corpo di
plomatico, il gen erale Martín Moreno, il tenentc generale Quei
po de Llano con su a figlia Maruja e piu tardi il ministro del 
Governo Serrano Suñe1·, in alta uniforme. 

Haono 1·eso gli onori una sezione di Camicie Nere col pu
gnale in alto e un battaglionc del reggimento di fanteria di Ca
dice. l mmediatamente sono cominciati gli atti ufficiali di com
miato. Queipo de Llano h a promm ziato un discorso e fra l'al
tre cose ha detto : 

« ... Quan do l a Spagna e stata in pcricolo per l 'invasione del 
comunismo, siete venuti voi in aiuto, p er la vita e per la morte. 
Ve ne tornate ora al vostro bel paese e portate con voi la grati
tudine della Spagna e del suo Caudillo, e quell a del popolo sp a-

70 

gnolo che e sempre con voi, sia nella gioia della vittoria che nei 
momenti penosi della lotta. Spagnoli ed italiani sono tornnti 
ad incontrarsi in una lotta p er la civilta, ed hanno vinto la ca
naglia man..-ista e i :figli di tutte le Passionarie ... Siete i caballeros 
della Nazione sorella che veniste agli ordini di quella grande 
figura stol"Íca che si chiama Mussolini, p er j} quale tutti abbia-
mo grande ammirazione ». • 

A continuazione il generale Gambara si e avvicinato al 
microfono p er gridare: 

Evviva l'Italia! Arriba España! Franco! Franco! Franco! 
Duce! Duce! Duce! 

In:fine h a ordinato ai l egionari italiani di rompere le file e 
questi, ch e in numero di 7000 erano stati acl ascoltare i discorsi, 
ham10 pro1·otto in grida di entusiasmo acclamati dalla folla. 
Dopo di ch e il ministro del Governo ha con segnato ad ogni l e
gional'Ío un certificato d 'onore e med a·glie commemorative. E' 
stato pure consegnato un vohune di lusso con l 'allocuzione del 
Generalü:simo ai l egionari italiani ncll'azione di Logroño e il 
discorso dell'll maggio 1939. Gimenez Caballero ha confermato 
al microfono, in italiano, che i legionari potevano con tare sulla 
gratitudine della Spagna. ln6-ne il ministro del Governo Serrano 
Suñe;r ha pronunziato fra delil'auti acclamazioni il segu ente 
cliscorso: 

ce Battaglioni legion ari ! Centuri e 1·omane ! 
ce Quando l a vita, la liberta, l 'onore e l a storia stcssa di 

Spagna erano in pericolo, voi, mettendo in giuoco tutto, veniste 
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Don Rubjno benecüce il Cimi tero e H Monumento cledicnlo ai nosLri valorosi Legionari cadnti in terra di Spagna e seppellili n Zumaya 

qui ad unire le vostre anni con le DO$tre, senza esigere nulla, 
senza chiede1·e nulla, offrendoci tutto, incluso la vita. In un at
teggiamento di disinteresse e di generosita costantemente man
tenuto dalle nobili parole del vostro Capo, grande amico di 
Spagna, il Duce d'ltalia. Percio oggi sono venuto qui in nome 
della mia Patria e in nome di Franco, il Caudillo, ad accomia
tarvi con parole d'amore e di commossa gratitudinc. E nel tor
nru:e alle vostre belle terre di Piemonte, di Toscana, di Ligu
ria, del Lazio e di Sicilia, dite, giunti nelle vostre case, alle 
vostre madri, ai vostri fratelli e ai vostri figli, tutta la gratitu
dine che la Spagna ad essi deve pme, pe1·che i loro dolori e le 
loro angoscie :furono necessari per la lotta e per la vittoria. E 
dite pure che in perpetuo onoreremo la m emoria dei caduti 
che qui lasciaste, nella terra sacra di Spagna che Ji custodisce. 
lo mi accomiato da voi senza nostalgia ne tristezza in questo 
momento, perche e come se non vi allontanaste di qui. Perche 
la Spagna che anela la pace come la volle sempre, se un'altra 
volta gli orsi del Cremlino o qualsiasi altra specie di barhari 
volessero mettere di nuovo le loro orme su questa o sull'altra 
riva del Mediterraneo, e i teppisti del mondo intero facessero 
coro gridando « Mosca », noi si griderebbe con voi una sola, 
eterna e santa parola: « Roma! ». E a questo grido ben presto 
una selva di baionette sor·gerehbe come per incauto aulle nostre 
coste per difendere e salvare di nuovo i valori eterni della no
stra civilta. Legionari, voi to1·nate vittoriosi, tornate vincitori. 
E dovete essere orgogliosi di aver prestato alla civilta e al vo
sn·o popolo grandi servigi, di aver conseguito nuove gl01"ie per 
Roma che resiste al logorio dei secoli. Al di sopra delle vostre 
navi, nel cielo azzurro, andrnnno con le ali tese le aquile del 
nuovo Impero l'Ínato per Jibrai·si un'altra volta sul Campido-

glio in om3ggio ai vincitori. Ora, nel lasciaI"Vi, vorrei, con la 
l"appresentanza che i:r1 questo momento ha l 'onore di essere da
vanti a voi, vorrei stringervi tutti ,ecl ognuno di voi in un 1ahbraccio. 
Ma siccome cio e fisicamente im.possibile, lo faccio simbolica
mente nella per.sona ,del vostro Capo, l'eroico generale Gamhara. 
E in egual modo, legionari, che simholicamente ci ahhracciamo 
qnii, voglio che nei vostri cuori come nei nostri lo e gia, si 
uniscano per sem1pre le s¡pighe del Littorio -con le frecce dei 
Re Cattolici di Spagna. Qui, davanti al nosu·o ruare, lanciamo 
il grido ardente ,della nostra fedele 1amicizia. A rriba España! 
Arriba Italia! » . 

Dopo di che il ministro del Governo con la consorte, i ge
nerali e le personalita che compongono la commissione salgono 
a bordo del Duca d'Aosta. Le autorita di Cadice danno gli ultimi 
addii ai par·tenti, e al momento di salpar e si diffonde nell'aria 
la voce solenne delle campane mista al suono delle sirene, alle 
rnusiche militari, alle ovazioni della folla, che agita le maní e 
canta inni solla hanchina, fino a che non si perdono di vista 
sulle acque glauche della baia le navi che portano alla loro 
tena fratelli d'arme nella lotta che ha vinto la Spagna contro 
i nemici della societa. 

Queipo de Llano torna a Siviglia e volge lo sguarclo varie 
volte con gesto di commiato ai legionar·i, che elevano il hraccio 
dalle coperte ricolme delle navi che li conducono in Italia. A 
Cadice fino a notte inoltuta dma l'animazione per le strade e 
per le piazze adornate con archi di trionfo e fiori a pro:fusione 
in onore degli ospiti che tornano al loro paese, dopo !'augusto 
compito di averci aiutato in una Crociata nella quale era in 
giuoco la sorte dell'Europa. Dio accompagni questi legionari 
fino ai loro focolari, dove si portano la gratitudine deUa Spagna. 
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Il Lrionfale ritorno dei Legionari: lo sfilamento a Roma dinam:i al Duce 
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Omaggio di Hitler ai caduti di Monaco del 9 novembre 1923. 

IL NAZIONALSOCIALISMO 
CONTRO 

I L BOLSCEVISMO 

Mila~w e Monaco, situate ambedue a pie delle ·Alpi, l'una 
nella zona prealpina m eridionale, l'altra nella zona prealpina 
settentrionale, ambedue travagliate, alla, fine della guerra mon,. 
diale, da crisi spirituali e sociali che covcivano in loro il Bolsce.. 
vismo, erano contemporaneamente le sorgenti di fennentazione 
da cui venivano a gallci i ,nov imenti destirwti a debellare il mar
xismo e il bolscevism,o: il Fascismo e il Nazionalsocialismo. 

E come le due citta erano geograficamente vicine, cosi anche 
i due m01Jimentí procedettero in inunediato contatto, spalla a 
spalla, e ímmedíato fu l'incontro dei due Uomini che guidavano 
qu,esti movimenti. Il Fascismo dovc sostener e piu di tre anni e 
mezzo di lotta sanguinosa nelle campagne, sulle pianure e sulle 
vie d'ltalia prima di stro·ncare il Bolscevismo e per assumere, il 
31 ottobre 1922, i poteri politici dello Stato. E il Fascismo fu 
Z'esempio incoraggiante al movimento hitleriano che nel no
vembre del 1923 ebbe a Monaco i suoi primí 1nartiri per la con
quista di quella vittoría che il Nazionalsocialis1no riportera 
nove anní dopo contra le forze disgregatrici nell'ínterno del po
polo tedesco, assumendo la responsabilita di Governo della Ger
manía. Il maggior tempo che il Nazíonalsocíalismo impiego, nei 
confronti del Fascismo, per giungere al potere e una confenna 
delle difficolta ch'esso ebbe da superare. 

Le dífficolta non erano soltanto nel potere che i gruppi 
comunísti e marxistí avevano acquistato in Germanía. Passata 
lci marea della rivoluzione rossa dell'anno 1921, il partito comu
nista al R eichstag era ridotto a un gruppo isolato e relativa
mente piccolo. Il partito marxista piu moderato, quello social
democratico, continuava ad anrwverare il maggior numero di 
elettori : pero il suo impeto rivoluzionario era stato paralizzato 
e il partito stesso era iniborghesito. Il sofisma dei circoli bor
ghesi era proprio nel /atto ch' essi credevaT110 che, come si era 
resa innocua la socialdemocrazia, cosi, un giorno sarebbe·ro di
ventati innocui anche i comunisti. Il Nazionalsocialismo incon
tro maggior difficolta ci vincere questo strato di indifferenza, 
che non ad opporsi con la violenzci agli assalti degli oppositori 
marxisti. L'uso della forza spavento addirittura i circoli bor
ghesi. Tra essi correvci la parolci d'ordine della « vittoria spiri
tuale del marxismo », con cui si dichiara.va di prendere sul 
serio il marxismo come fenomeno spirituale. Ma esso poteva 
essere preso sul serio dalla borghesia liberale, solo per il f atto 
che la corrente di pensiero sf ocicinte in fine nel B olscevismo, 
non era se 1wn frutto del liberalismo. La borghesia liberale, 
partendo da una sopravvalutazione dell' intelletto e della dialet
tica, non v'ide la necessita dell'uso della violen.za nei con.fronti 
di un movimento che, avendo in se forza rivolu.zionaria, vi·veva 
di violenza. 

Quanto vuoto di conteruito fosse realmente il 1narxismo si 
paleso qziando, dópo la conquista del potere da parte di Adolfo 
Hitler nel 1933, il partito coniunista., e poi anche il partito so
cialdemocratico, furono in Germanía cancellati, in seguito al
l'incendio del R eichstag, con un tratto di penna. Questo /atto 
rimase senza conseguenze. L'efficacia della parola d'ordine 
« sciopero generale », con cui il marxismo, sino allora tronfio 
del suo potere, si batteva il petto, fu nulla: il 1 ° maggio un 
imponente esercito di lavoratori si reco inquadrato sul campo 
di Tempelh.of per ascoltare le parole del Führer. Fu inaugurata 
una nuova legislazione sociale, che continuava la linea dell' an~ 
tica, iniziata, al tempo di Bismarck. Al posta delle associazioni 
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Adunata a Brunswick - 14 aprile 1932. 

di datori di lavoro e di lavoratori che dividevano le classi, fu 
fondata un'unica organizzazione d'imprenditori e lavaratori: 
quella del Fronte del lavoro germanico. Ad ambedue le parti, 
imprenditori e lavoratori, fu imposta la legge del lavoro in 
comune derivante dal convincimento che il marxismo e il bol
scevismo potessero essere superati soltanto allorquando ne fosse 
stato superato il loro presupposto, il capitalismo. 

Nelle discussioni di política estera, che awennero in que
gli anni fra gli Stati europei, fu presentato da Mussolini il pro
getto del « Patto a quc,ttro », che doveva comprendere l'Jtalia, 
la Germanía, la Francia e la Gran Bretagna. L'unica grande>. 
potenza non menzionata in questo progetto era I'Unione Sovie
tica. La limitazione alle quattro grandi Potenze occidentali era 
suggerita dal convincimento che l'Europa, a cui una grande parte 
dell'Unione sovietica appartiene soltanto geograficamente, rap
presenta un concetto non soltarúo geografico ma, molto piu, spi
rituale basato sulla comune cultura. Le quattro Potenze dove
vano coesistere l' una accanto all' altra - l' Italia rivolta verso 
z·Africa, la Germanía rivolta verso Oriente, l'lnghilterra verso 
l'Oceano e la Francia anch'essa rivolta alle sue Colonie - per 
poter cosi, irradiare e trasmettere il frutto della cultura europea. 
Per la cecitii della Francia e dell'Inghilterra la storia ebbe svol
gimento diverso. L' avvenirnento decisivo, del resto giii iniziato 
con l'azione dell'ltalia in Etiopía e contro Ginevra, fu la guerra 
di Spagna, durant·e la quale per la prima volta si divisero le 
mentalita delle potenze euro pee: i volontari italiani e fedeschi 
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si schierarono contro i bolscevichi di Spagna che furono farte
mente appoggiati dall'lnghilterra, dalla Francia e da Mosca. 

Oggi, ai soldati, che nella loro marcia vengono a contatto 
con la primitivitii dell'Oriente, si palesa chiaramente l'alto grado 
di benessere sociale ch' era stato raggiunto nel nostro conti
nente dopo rnillenni di lavoro; ma n.ello stesso tempo si palesa 
evidente la necessita che s'imponeva alle Potenze dell'Asse di 
muovere guerra al Bolscevismo. Non soltanto le Potenze del
l'Asse, ma pure la maggior ·parte dei rimanenti Stati d'Europa, 
consapevoli della loro missione europea, harmo spontaneamente 
riconosciuto tale necessita. Il /atto che la Gran Bretagna capita-· 
listica e liberale si sia affiancata ai bolscevichi non e che lo;. 
ripetizione di quella corrispondenza tra liberalismo e marxismo• 
che gia si manifesto in passato attraverso fenomeni come l'ac~ 
cordo in Germania, prima del 1933, f ra i partiti borghesi e í 
marxisti, o in seguito la formazione dei cosiddetti ce fronti po• 
polari » in Spagna e in Francia. Dal punto di vista dell'influenza 
politica, l'alleanza dell'lnghilterra con l'Unione Sovietica sta ad 
accentuare la funzione amieuropea dell'l mpero insulare. Mentre 
l'l nghilterra rinnega la sua comune origine europea e l'antica 
sua cultura, l'ltalia e la Germania si assumono oggi un doppio 
compito: liberare l'Europa del pericolo rosso d'Oriente e rin• 
vigorire la forza del vecchio continente europeo contro le mire 
di potenza di altri Stati, mediante la riorganizzaz:ione basata su 
un nuovo ordine, il quale e la diretta conseguenza della Rivo. 
luzione f ascista-nazionalsocialista. 



LA GUERRA CONTRO IL BOLSCEVISMO 

.. 
IL DUCE E IL FUHRER SUL FRONTE ORIENTALE 
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LEGIONARII 

Un grande onore e un sommo prlvlleglo vi attendono e sono slcuro che vol 

lo sentlte nell'anlmo vostro di combattentl volontarl. L'onore e II privilegio di 

parteclpare ad un'autentlca battaglla di glgantl. Per venti annl I popoli della 

terra sono statl agita ti da questa alternatrva, da questo rerreo dllemma: fa

scismo o bolscevismo, Roma o Mosca (vibrontl occ!omoz.ioni). 

L'urto tra r due mondl che nor abblamo voluto e abbiamo lnlzlato negli annl 

lontanl delle squadre della Rlvoluzione e giunto al suo epilogo. 11 dramma é 

all'atto quinto. Lo schleramento e ormar completo. Da una parte Roma, Berlino, 

Tokio; dall'altra Londra (si fischio a lungo), Washington, Mosca. Nemmeno 

11 plü lontano dubblo el sfiora clrca l'eslto di questa immane battaglia: nol 

vlnceremo (si opploude freneticamente). Vinceremo perche la storla dice 

che r popoll I quali rappresentano le Idee del passato devono perdere dinanzl 

al popoll che rappresentano le Idee dell'avvenlre. 

LEGIONARII 

Sul fronte russo vol combatterete insleme non solo con r cameratl tedeschl, 

ma con I flnlandesi, r magiar!, l rumenr, gll slovacchr e con I volontarr di altre 

Nazionl. Sono slcuro che nelle soste II vostro contegno sara lrreprenslblle e 

nel combattlmento vi impegnerete con estrema declslone e con la masslma 

energla (l Legionorl gridono: Si, Duce). Nel combattlmento ch! eslta, cáde. 

Oueste mie parole slano II viatico che vi accompagna, un atto di fede, un 

auspicio di vittoria. 

LEGIONARII 

Saluto al Re 1 

(11 Duce, ello Legione delle Comicie Nere o Ma~tovo in partenzo 
per il Fronte Orientale - ogosto 1941). 
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Fanti italiani in Ucraina. 

LE OPERAZIONI 
SUL FRONTE ORIENTALE 

La guerra tra l ~ Russia dei Soviet e le Potenze tutelatrici 
dell'orcline eu un -evento, si puo clire, fatale : il folle e criminoso 
atteggiamento aggi·essivo del Governo cli Mosca non fece che 
affrettarlo. Se m ai vi fosse stato bisogno di una conferma alle 
intenzioni cli Stalin cli assalire le frontiere del Reich al momento 
giudicato piu opportuno - intenzioni risultanti cla documenti 
molteplici ed irrefutabili - essa fu elata dallo schieramento 
iniziale dell'esercito sovietico. In ohbedienza, infatti, alla dottrina 
offensiva che unifonnava tutto l 'addestramento clelle tt·uppe 
sovietiche, ciecamente sopravalutando le proprie forze, il Coman
do russo aveva addensato il meglio dei suoi uomini e del suo 
armamento in due salienti - il polacco cd il galiziano - che 
si addentrano piit o meno profondamente in territorio teclesco. 
Sperava, evidentemente, di poter sfruttare · il duplice vantaggio 
della sorp1·esa e delle favorevoli condizioni geogr afiche; quei 
due salienti, invece, grazie alla tempestivita e alla genialita del
l'azione germanica, si convertirono, per l 'eser cito di Stalin, in 
clue tngiche trappole, nelle quali trovarono la morte e la distru
zione centinaia di migliaia di uomini e quantitativi immensi di 
materiale da guerra. 

PRIMA FASE DELLE OPERAZIONI. 

Le operazioni dell'esercito teclesco ebbero inizio il giorno 
22 giugno, e fin ,dalle prime ore di ostilita l'aviazione tedesca 

prese sotto il suo fuoco le fortiftcazioni russe di confine, le grandi 
stracle di comunicazione, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, i 
centri di rifornimento, con imponenti effetti distruttivi. Fiacca 
ecl incerta la reazione clell'aviazione avversaria; a cifre assoluta-

. mente impensate saliva, inolt1·e, rapiclamente il numero clegli 
appareccbi sovietici clistrutti al suolo o in combattimento. Si 
pronunciava, quindi, fulminea l 'avanzata clelle armate teclesche 
clal territorio polacco e da quello galiziano. Tre gruppi cl'eser
cito: quello dello scacchiere nord, al comando del fcld-maresciallo 
von Loeh ; quello del centro, com anda to clal feld-maresciallo 
Bock ; quello dello scacchiere mericlionale, al comando del ~eld
maresciallo von Runsteclt. All' estremita settentrionale del vastis
simo fronte operavano le forne fiulandesi del maresciallo Man
nerheim, insieme con un'armata teclesca, al comando del generale 
Falkenhorst; all'opposto estremo sud, in direzione di Odessa, 
marciava l 'esercito romeno, al comando del genera1e Antone-
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scu. Col gruppo d'esercito meridionale agivano anche truppe 
ungheresi e slovacche. A queste forze i1 Comando sovietico oppo
neva tre gruprpi d'esercüo, comandati rispettivamente dal mare

sciallo Vorosciloff (settore nord), Timoscenko (settore centrale) 
e Budienny (settore sud). 

Nello scacchiere settentrionale, primo obbiettivo della mano-
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vra germanica era la rescissione del grande saliente, i1 cuí vertice 
si spingeva sul Bug, di fronte a Varsavia, e le cui basi erano 
rappresentate dalla linea di fortezze di Grodno-Brest Litovsk. 

1 

Quasi al centro di questo triangolo, la citta di Bialystock, che 
doveva dare i1 nome alla grande battaglia di annientamento svol
tasi in questo settore. II giorno 23 giugno, la fo1·tezza di Grodno, 



sulla sponda dcstra del Niemen, e presa d'assalto; i1 giorno dopo, 
cede all'impelo teclesco anch e quella di Brest Litovsk. L 'espugna
zione di questi importanti punti cli appoggio e quella di Wilno, 
verso il confine settentrionale della Lituania, segnano l'inizio del1a 
man'.ovra di accerchiamento germanica. Attorno al1e forze sovie
tiche si delinea prima un ccrchio piii 1·istretto, che si va rapida
mente rinserrando su Bialystock; quindi, un aln·o piu vasto, ch e 
ha per centro Minsk. La hattaglia prosegue, accanita, per sette 
giorni; il 1° luglio, tutti i tentativi disp erati delle armate russe 
di aprirsi un vareo attr avcrso le branche della morsa tedesca 
possono considerarsi fallili; centi11aia di mig1iaia di pl"igionieri, 
insieme con un enorme hottino di armi , materiali, munizioni ca

dono in mano dei Tedeschi. Raggiunta, quindi, la Beresina, le 
truppe gennaniche rapidamente la varcano, e procedono in dire
zione del Dnieper. 

Anche nel settore galiziano, le operazioni dell'esercito 
tedesco miravano alla eliminazione del saliente russo, il cui 
centro poteva indcntificarsi in Leopoli ed il cui lato meri
dionale si appoggiava ai Carpazi, seguendo, in parte, il confine 
ungaro-sovietico. Rotta la linea di frontieu all'altezza di Kowel 
e di Luck, le colonne germaniche, superando successive, forti 

resistenze avversarie, raggiungevano, il 28 giu gno, Duhno ; il 
30, veniva occupata Leopoli. L'avauzata, quindi, proseguiva rapi
dissima; :il 6 luglio, a nonl , i T edeschi erano gia a Shepetiwka, 
ju tenitorio sovietico, jl 9 a Bo1·clichiv, a 150 cbilometri da11a 
vecchia frontiera russo-polacca; a sud, raggiungevano n ella gior

nata del 4, Tarnopol, sul Sereth , ed il 6, Volochisk , una cin
quantina di chHometri pin acl est. Fin dal giorno 28, intanto, 
erano scese in campo le forze ungheresi, affrontando e hattendo 
in pieno, sui Cru:pazi, la 12" Armata sovietica. Varcata, quindi, 
la catena montuosa, procedevano verso il Dniester, lo passavano 

e si spingevano fino allo Zhruz. 

LA SECONDA FASE, SULLA LINEA STALIN. 

Ormai, l e forze tedesche ed alleate erano arrivate a contatto 
delJa cosiddetta « linea Stalin », l a linea forti ficata, fatta costrui

re dallo Stato Maggiore sovietico a difesa del territorio dell'Unio
ne e dei suoi maggiori centri ( e cioe Pietrobmgo, l'antica capi
tale; Mosca, la capitale attuale, e Kiew, capoluogo clell'Ucraina) 
e consistente :in cOl'tine, piu o meno profonde, di opere campali 
sorgenti tra la fitta 1·ete clei íiumi e di canali che solcano, in senso 

longitudinale, il suolo sovieti co. Dopo aver vinto una grande hat
taglia di accerchiamcnto toccava, ora, ai Tedeschi, nella seconda 
fase dell'offen siva, di combattere una hattaglia di rotturn; e fu 
egualmente vittoriosa. Dopo meno 'di una settimana dall'inizio 
degli attacchi, gia una larga frattura veniva operata nel settore 

central e della linea; i] piu impo1·tante, in quanto vi si apre il 
fascio di strade p er Mosca. Un'aspra battaglia si combatteva, 
per tre giorni, n ei dintorni clell'importante nodo stradale e cen
n·o industriale di Vitebsk, concludendosi, il 15 luglio, con un 
altro pieno successo tedesco: quella vittoria a priva alle armate 

germaniche la via per Smolen sk, citta di grande importanza stra
tegica ed insigne p er rico1·di storici , che veniva occupata il 

giorno 16. 
Frattanto, notevolissimi progressi venivano compiuti anche 

alle ali dell'immenso schieramento. A nord, l e truppe finlandesi, 
scese in campo il 28 giugno, dopo aver ottenuto un fulmineo 
successo all'estremita settentrionale, in du:ezione dell'importante 
linea ferrovial"ia di Murmansk, oltrepassavano la frontiera russo

finnica lungo enn·ambe l e spoude del lago Ladoga, minacciando 
cosi da nord la zona di Pietroburgo. A sud, invece, erano le arma-

te tedesco-totñene che, va1·cato il Pruth lino dal giorno 23 giu gno, 
dilagavano in Bucovina e n ella Be~sa rabia settentrionale e cen
trale. Benche gravemente ostacolate da p ersistenti intemperie e 
dal1a t enace resistenza avversaria, le forze del generale Anton e

scn proseguivano verso il Dniester; il giorno 16 luglio, si impa
dronivano di Chisinau, capoluogo della Bessarahia, e varcavano, 
in qualchc punto, il Dniester stesso. 

Dopo sole tre settimane di operazioni, quindi, poteva consi
derarsi chiusa la seconda fase della campagna, con 1·isult:ati gia 
della massima entita per l e forze dell'Asse. Aunientati, cioe, i 
vantaggi territoriali ottenuti dall'Unione sovietica con l e gnerre 

cli ·Polonia e di Finlandia; occupate la Lituania, la Lettonia e 
gran parte della E stonia; rotta la linea Stalin nei suoi tratti pin 
imp01:ta11ti; occupate la Bucovina e, perla piu gran parte, anche 
la Bessarahia. Ma il 1·isuhato piu importante - dato che il 
Comando tedesco, al di la di ogn i conquista t erriLoriale, p ersegue 
lo scopo delJ a distruzione delle forzc avversarie - era costituito 
da] colpo durissimo inferto alJe armate sovietich e, le quali ave
vano gia lasciato in mano aUe truppe germanich e oltre 400.000 
prigionieri e perduto non meno di 7500 carri annati, 4000 can
noni e 6000 aeroplani. 

Della sosta, per quanlo breve, iniposta ai T edesch-i dalla 
linea fortifica ta, i1 Comando sovietico avrebhe potuto apprnfittare 
per cercare di sottrarsi alla pressione avversaria, fare un balzo 
indietro e tentare un riordinamento delle proprie forze ed una 
possibile riscossa . Invece, il Comando russo mostrava cli aver 
voluto rinunciare a quella strategia spctziale che aveva costituito 
la salvezza clei russi conti·o Napoleone, per impegnare invece 
una gigantesca battaglia frontale lungo la sterminata fronte, sten

dentesi per circa 2500 chilometri dal golfo di Finlandia al Mar 
Nero. Percio, i u·e mai-escialli sovietici seguitavano a gettare nel
l 'ardente crogiuolo della battaglia caterve di uomini, tentando 
di vincere col peso della massa la incolmahile superio1·ita tecnica 
e spfritnale dell'avversario. 

TERZA FASE. 

La terza fase operativa sul fronte orientale ebbe inizio i1 
giorno 13 ]uglio e fu caratte·rizzata, fin dai primi giorni, da suc

cessivi, violenti contrattacchi che i marescialli Timoscenko, nel 
settore di Mosca, e Budienny, in quello di Kiew, imposero alle 
lOl'o truppe; contr attacchi, con i quali essi contavano di trovare 
i Tedeschi in alcuni tratti ancora fermi davanti ai « bunkers » 

della linea Stalin ecl in altri immediatamente a ridosso d 'essa; 
invece, se li trovarono, improvvisamente, dentro ed oltre la linea 
stessa, sul fianco ed a ter go, in r apicle, folgoranti sfrecciate, ch e 
ovunque riuscivano a chiudere grossi scaglioni sovietici entro sac

ch e piu o meno vaste, le qua]i veuivano, poi, gradatamente ser
rate da ogni lato e annientate. I russi stessi, in tal modo, offri
vano al Comando tedesco, tanto piu geniale n elle sue concezioni 
strategiche e rapido nell'attuazione di esse, il modo di conseguire 
altre due magnifiche vittorie, suscettihili di sviluppi e conse
guenze incalcolahili. 

Nel settot·e a nord delle paludi del Pripet, che dividono quasi 
a meta la vasta fronte, il nucleo maggiore delle forze sovietiche 

era venuto a trovarsi racchiuso entro una vasta sacca, avente per 
epicentro la citta di Smolensk; i1 feld-maresciallo von Bock, 
mantenendo per piu giorni in pu gno l e fila della grandiosa bat
taglia, riusci a chiudere attorno alle truppe nemiche un anello 

cli acciaio, entro il quale il maresciallo Timoscenko vide lique
farsi la miglior parte clelle sue armate: cu:ca mezzo milione 
di uomini, tra morti, feriti e prigionieri, e molte centinaia di 
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cani armati, di cannoni, di aeroplani. Il su ccesso tedesco in questa 
zona venne, poi, completato ecl ampliato con l'e]iminazione di 
un'altra sacca - quella formatasi a ltorno a Roslaw, a sucl-est di 
Smolensk - e con un· altra considerevole reta ta di prigionieri, 
armi, matcriali c1·ogni sorta. Smolcnsk venne sorpassata di alcunc 
decine cli chilometri - nonostante che il nemi co e la stampa 
anglosassonc tentassero piu volte di negarlo - e la prima linea 
di comJlattimento spostata verso Vjasma, a meno di cluecento 
chilometri di clistanza dalla capitale sovietica. 

Un'altrn vittoria, di ancor maggior entita, fu conseh•uita dai 
T edescbi nel setto1·e a sud del Pripet. P er va1·i indizi si er a 
avuta, da piú giorni, la sensazione che una parte almeno dclle 
forzc del maresciallo Budienny doveva trovarsi in serie difficolta, 
in qucl scttore. Infatti, un comunicato tedesco del 10 agosto an
nunciava ch e il gruppo d'esercito del feld-maresciallo von Run
sted t aveva riportato un'altra clamo1·osa vitlol"Ía: vittoria che. 
se prendeva il nome da Uman, modesta localita dell'Ucraina meri
cl ionale, fra Bug e Dniep e1·, era destinata a far sentfre i suoi 
effeLti per un raggio molto piu ampio, interessando tutto il vastis
simo arco mericlionale clel Dniep er , tanto piü ch e la manoVTa 
germanica si armonizzava e si completava con quella clelle truppe 
magiare scendenLi lungo il Bug e con cruella dclle forze romeno
tedesche operanti all'estremita sud del fronte. L'avanzata con
centrica dcllc truppe alleate - alle quali dovevano presto unirsi 
le valorose rappresentanze dell'esercito italiano - alle spalle ele] 
cosidcle tto « Napoleone cosacco », cloveva necessariamente porre 
le annate mcridionali russe in una grave crisi; tanto piu ch e 
la 101·0 )iJJerta di movimento appariva molto limilata dal fatto 
ch e verso est si presentava ad esse il largo fossato del Dnieper, 
il quale nel tralto inferiore del suo corso ha la larghezza di 
circa un chilometro, e cbe uno dei :6anchi si affacciava sul Mar 
Nero; per quest'ultimo rispetto, anzi, la situazione ricordava sin
golarmentc quella delle al"mate franco-inglesi n ell'Artois e nelle 
Ffandre. Ne1l'intento, quindi, di addossare le fo1·ze avversarie 
a quei grandi ostacoli naturali, il Comando t edesco immetteva 
ncllo schieramen to avversario clue poderosi cunei: uno verso 
oriente e l'alLTo verso mezzogiorno. Si proponeva, cosi di con
quistare, da un lato, tutto il vasto, ricco territorio ad occidente 
del Dnieper e cli isolare, dall'altro, l e forze sovietiche dislo
cate n ei setlori di Oclessa e di Nicolajev, i due grandi por6 
del Mar Nero. Entramhi questi ohbiettivi venivano raggiunti 
- come anmmciava, il gior110 14 agosto, una serie di comunicati 
straordina1·i del Comando Supremo tedesco - e con una rapidita 
veramente eccezionale, quando si consideri ch e solo quattro giorni 
erano bastati per occupare una zona vastissima di territorio, 
compreso i1 hrande hacino minerario di K.1:ivoirog, ricchissimo di 
giacimenti ferrosi, e per raggiuogere, dall'altra, la cost¡ del 
Mar Nero, tra Oclessa e }'estuario del Bug, sopravanzando cos, 
cla est il grande emporio maI"ittimo. Per la prima volta il Co
mando tedesco poneva in 1·ilievo, in un suo comunicato, l'ecce
zion ale impo1·ta11za economica della r ecente conquista; ma rima
neva, pur sempre, come obbiettivo primo e piu importante cle1Jo 
Stato Maggiore di Hitler, quello di non da1· h·cgua all'avversario 
e di ricercarne j] progressivo annientamento. P ercio, mentre le 
truppe 1·usse del settore sud venivano sempre piu premute verso 
il ma1·e, si cercava di ünpedfre in tutti i mocli a quelle in ritirata 
verso oriente, cosi di cercar e uno scampo al di l a del Dnieper 
come di avvaler11i della grande arteria fluviale, per scenclere 
verso il sucl. La citta ed il porto di Nicolajev venivano occupati 

e si poneva l'assedio ad Oclessa, ove erano concentrate considere
voli forze avversarie, mentre l'aviazione tedesca pren cleva a her
sagliare l e navi sovietiche stazio11a11ti nel porto. 
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LA PARTECIPAZIONE DELLE FORZE ITALIANE. 

In quegl:i stessi giorni, un comunicato speciale teclesco ren
deva noto ch e alle operazioni cl'insegnimento e restrellamento 
delle forze ~ovietiche nel scttore mcridionale, acca11to alle truppe 
germaniche, ungheresi, romene e slovacche, partecipavano anche 
le truppe del Corpo cli sp edi!ione :italiano, da poco giunte nella 
zona di opcr azioni : tre divisioni motorizzate, al comando del 
generale di Corpo cl'Armata Giovanni Messe, l e quali, dopo aver 
compiuto una lunga brillante marcia di avv:icinamento, erano 
state, alfu1e, insel"ite nello schieramento alicato ed avevano avuto 
gia .il loro hattesimo del fuoco, sostenendo un vittorioso scontro 
con forze avversarie, sulle rive clel Bug. 

P er l'esercito italiano, la pa1·tecipazione alla guerra antibol
scevica costituiva, piu che un dovere, qu asi un diritto, dato che 
il nostro Paese era stato il primo ad innalzaTe la bancliera clel
l'antiholscevismo, prima nclle campague e sulle piazze italiane 
e poi in terra di Spagna: al di sopra, quincli , dei doveri ve1·so 
gli alleati dell 'Asse, la necessita della nostra presenza sul fronte 
russo scaturiva da tutta la nostra vita nazionale e da una legge 
storica. Ritornati a comhattere, per l a terza volta in poco piu 
di un secolo, sul suolo russo, i solclati italiani si apprestavano 
ad emulare l e gesta clei loro antenati ch e, sotto le insegne napo
leoniche e nella campagna internazionaJe di Crimea, avevano 
dato tali prove di insigne valore, da gareggiare con i maggiori 
e piu agguerriti eserciti del mondo . 

Il Comando tedesco, intanto, preparava un'altra gr andiosa 
hattaglia, di cui i successi prececlenti nei settori di Smolensk e 
di Kiew avevano costituito la necessaria premessa. 

Il 27 agosto l e armate di von Bock eseguivano una rapidis
sima sfrecciata in dfrezione di Gomel, a sud-est di Smolensk; 
lroppo tardi Timoscenko correva alla p arata, e con l'occupazione 
di Gomel l e ÍOI"ze t edesche, gia attestate, a sud, al Nipro nella 
zona di Jek aterinoslaw venivano a descrivere nel cuore clel
l'Ucraina ed attorno a K:iew un arco di cerchio, da1le cui punte 
estreme Je armate di von Bock e di von Runstedt dovevano, piú 
tarcli, prendere le mosse pe_r una deUe piu vaste e foJgoranti 
manovre di accerchiamenlo e di annientamento di tutta ]a 
gu erra. 

Quasi contemporaneamente all'avanzata su Gomel, un altro 
granrle successo conseguivano le truppe di von Loeh nel settore 
settentrionale, e precisamen te fra i laghi P eipus e Ilmen, ove i 
Sovie t avevano costituito un formiclahile sbarramento sulla dfret
trice di Pietrohurgo. Dopo va1·i giorni di sforzi tenaci, l e unita 
tedesch e riuscivano acl aprirsi un vareo, attraverso H qu ale hal
zavano all 'occupazione di importanti centri, quali Narva Novao-. .., t, 

rod e Kingissep e portavano le loro artiglieric a distanza utile 
di tiJ:o dalla cinta estema delle fortificazioni della ex-capitale 
zarista. 

Dopo parecchi giorni di laconico riserho, il comunicato del 
Quartier GeneraJe germanico clel 5 settemhre annunciava: 
ce Prngreclisce l'accerchiamento di Pietrohurgo. La citta stessa e 
ora sotto il fuoco delle artiglierie p esanti ». Cio voleva dire che 
l 'accerc1üamento della metropoli di Pietro il Grande era gia, 
praticamente, un fatto compiuto. Fin dal gioI"nO 3, infatti , l e 
grosse artiglierie tedesche avevano aperto il fuoco sulla citta, riu
scendo non soltan to a col pire l e organizzazioni militari della 
citta, ma anche la fortezza di Schlussenhurg che, situata proprio 
all'uscita della Neva dal Ladoga, ha avuto sempre la funzione 
cli vera e propria fortezza-chiave, chiudenclo l 'accesso all'istmo 
cli Ca1·elia e costituendo una specie di avan corpo di Pietrohtugo. 

Il giOI"no 8, la fortezza di Schlissenhurg cacleva e l 'ex-capitale 
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ORDINE DEL GIORNO 
" Ho visto dal mio posto di osservazione del Corpo I' eccellente con
·tegno dei genieri del C. S. l. R. Essi hanno chiuso il ponte a chiatte di 
Dniepropetrovsk sotto un forte e ben mirato fuoco d'artiglieria, senza 
lasciarsi turbare nemmeno un momento durante il lavoro e senza mini
mamente sospenderlo. La costruzione é stata condotta a termine con 
successo. Esprimo ai genieri italiani il rilio particolare elogio per il loro 
esemplare contegno ". 

2 ottobre 1941 Generale VON MACKENSEN. 
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rimaneva tagliata fuori da tutte le sue comunicazioni terrestri ed 
avvolta da ogni parte. Affazioue dcmolitrice dei cannoni e degli 
stor:m.i da bombardamento si aggiungeva hen presto anche quella 
dei gruppi dºassalto, i qnali si addentravano sempre piu profon
clamente nc1la cintura difensiva della citla; verso la meta del mese 
si impadronivano di Zarakoje Selo, celehre per Je villeggiature 
imperiali, e situata a non piil di una ventina di chilometri dal 
centro della cittit. Ancora qualche giorno, e le artiglieric tede
sche prendcvano ~ouo il loro fuoco ]e navi russe riparate alla 
íoncla nel porto militare di Kronstadt e l e grancH officine indu
striali Kirow ; quelle, che dn_rante la grande guerra, per la ]oro 
fo1·midahile produzione b ellica, furooo chiamate « le Krupp della 

Russia ». 
lntanto, le truppe finlandesi, a] comando del n1aresciallo 

Mannerheim, le quali con sforzo lento 111a metodico e sicuro si 
e rano andate sempre piú avvicinando agli antichi confini finno
sovietici , annicntando successivameute parecclúe divisioni russe, 
s"impadronivano cli Vijpuri. la loro citta piú martoriata e p e1·tan
to piu cara, e quiudi di Kantalask, tagliando la ferrovia di Mm·
mausk - una dellc poch e vie ancora ape1·te per l'eventuale 
aff1usso di aiuti anglosassoni ai sovietici - e la grande via d'acqua 
del canale Stalin; conquiste, che le valol'ose tl'uppe finlandesi 
hanno poi completate, ai primi cli ottobre, con l 'occupazione di 
Petrosaclowsk, jJ pju importante centl'o della Carelia orientale, 
assicurandosi in tal modo il possesso dal la1·go istmo tra i laghi 
Ladoga ed Onega ed avvicinanclo sempre piu la minaccia contl'O 

Pietrolnugo, anch e da nord. 
Per tentare di allentare la stretta attorno a Pietroburgo, le 

arm atc cli Vorosciloff sfcrravano una serie di forti contrattacchí, 
i quali pero urtavano, tutti , nella vigile e pi:onta reazione delle 
armate di von Loeh, le quali frustravano ogni tentativo dell'av
vcl'Sario e quindi lo rihuttavano indietro infliggendogli perdite 
rilevantissime, parí agli ef.fettivi di quasi 18 divisioni. Stava, in
tanto, ¡n·eannunciandosi ]a grande manovra di avvolgimento sul 

Ni pro. 

LA VITTORlA ALLEATA 1N UCRAlNA. 

lJ maresciallo Budienny aveva contato di potel' difendere la 
Russia meridionale sulla sponda occideutale del Nipro, alla quale 
si era tenacemcnte aggrnppato; l'itenendo egli che il la1·go cor so 
d'acqua fosse assai difficilmente superahile, aveva addeusato lungo 
le spondc di esso lo maggio1· parte delle su e fol'Ze, con le quali 
avvento una forte controffensiva, con la speranza forse di poter 
ributtal'e indietro l e forze alleate e di salvare Kiew, capoluogo 
deU'Ucraina e centro di vitale importanza pel' l'intero organismo 
clifensivo della Russia meridiouale. Dopo il fallimento di questa 
controffensiva, pero egli avrehbe dovuto considerare attentamente 
la convenienza di fare un halzo indietro, per evitare che una 
cventuale falla aperta nel suo scbieramento si converti sse in 
un immane disastro, chiudendo le ÍOl'Ze russe in una sacca mo1·
tale e consentcnclo, anche, alle forze avversal'Íe di tagliare !'istmo 
cli Crimea, isolare la penisola e raggiungere il mare d'Azov. 

Ma sia rostinatezza di Budienny a 1·imanersene avvinto al 
corso del Nipro, sía i violenli rontrattacchi del g1·uppo d'armate 
settentrionale davanti a Pietrolmrgo, sia i moví.mentí contl'OÍ· 
fensivi di Timo!.'cenko stesso a] centro, i n corriepondenza della 
giuntura trn le armate tedesche di von Bock e von Runstedt e 
le disperate dü'ese di Piet1·oburgo e rli Odessa avevano, pro
babilmente, un altrn scopo : quello, cioe, di guadagnal' tempo, 
nella speranza ch e il sopraggiungere della stagi.one invernale 
costl'ingesse í Tedeschi a rallenlare il ritmo delle operazionj e 
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consentitase alle stremate armate sovietiche di prender respiro e 
di attendere i promessi aiuti anglosassoni. 

Intanto, mentrc l'inverno era anco1· lontano, specie nel set
tore meridionale, Je truppe teclesch e ed alleate conseguivano 
un'altra clamorosa vittoria. 11 12 settemhre, ]e forze del mare
sciallo von Bock, movendo dalla zona di Gomel, forzavano il pas
saggio del fiume Desoa e volg.evano verso sucl per ricercare il 
congiU11gimento con l e armate cli von Ru nstedt, l e quali aveva
no, frattanto, passato i1 Nipro a monte e a valle di Kremenschug, 
pet· un tratto cli circa 120 chilometri. Nonostante che i russi cer
cassero, in ogni modo, di ostacolare il gittamento dei ponti, dap
p ertutto ]e forze tedesche ed alleate dilagavano al di la del 
fiume, dividendosi in due g;rossi scag]ioni: l'uno volgeva vel'SO 
norcl-est, per cougiungersi con il gruppo von Bock; l'altro, invece, 
proseguiva n ella marcia vel'so est, raggiungendo rapidamente la 
citta di Poltava - celebre nella storia, per la sconfitta inflittavi 
da Pietro il Grande a Carlo XII di Svezia, il 7 Juglio 1709 -
e minacciando da presso Kharkow, il piu importante centro del
J'Ucraina, dopo Kiew. La so1·te di quest'ultima cittit, infine, ·;eni
va su ggellata da] congiungimento dei due gruppi di armate tede
!IChe scendenti da uord e risaliti dal sud, avvenuto nella zona 
di Lublin-Lokvista il mattino del 15 settemhre. Quattro armate 
sovietiche, - oltre mezzo mjlione di uomini - rimanevano 
cbiuse, cosi, nelransa del NiJlro, e Kiew veniva a trovarsi in 
una situazione disperata. Alle 01·e 11 del giorno 19, l e prime 
truppe tedesche entravano nella capitale ucraina, e ]a bancliera 
di gu erra del Reich veniva issata sulla cittadella. 

Altre vittoáose colonne tedesche, intanto, proseguivano n el
l'avanzata verso est, mal'ciando verso la regione del Donez e nel 
settore meridionale, )asciandosi sulla destra la penisola di Crimea, 

raggiungevano i] mare d'Azov. 
Le conseguenze di questa vittoria sul Nipro appal'vero su

hito della massima importanza, cosi ncl campo moule come in 
quello strategico e mate1·iale. La perdita di ohre 650 mila pl'Í· 
giorueri e di almeno altrettanti uomini tra morti e feriti; l'oc
cupazione di un vasto e ricco tenitorio e del capoluogo di esso; 
la pressione incmnl)ente, ol'a, sul hacino minerario ed indu
striale del Donez, che produce oltre il 60 per cento dei materiali 
di ferro di tutta la Russia ; l'enucleamento della Crimea e dei 
porti del mare d'Azov e la mioaccia su Sebastopoli costituiscono 
risultati tali che, oltre ad influir e in evita bilmcntc sul moral e 
delle truppe e delle p opolazioni ~ovietiche, sono clestinati ad 
avere anche un grande peso ml futuro svolgimento rlel1e ope· 

razioni. 

L'AZJONE ITALIANA NELLA BATTAGLIA DEL NIPRO. 

A queste operazioni sul Nipro, infine, ricorderemo che han
no dato un valido contrihuto anche le truppe del Corpo di sp e
dizione italiano. Quasi subito dopo il loro arrivo sul fronte 
Ucraino, le divisioni italiane erano state impiegate, partecipan
do validamente alla grande hattaglia del Nipro ed anzi una delle 
tre divisioni - la « Pasubio » - aveva meritato di essere se
gnalata in un ordine del giomo del geu erale von Mackensen, 
figliuolo dell'illu stre Marescial1o, « per aver superato, con en
tusiasmo e l'apidamente tutte Je difficolta, nonostante l e sfavo
revoli conclizioni per l'esercizio del comando e per il rifol'JÚ· 
mento del carbul'ante )> . 

In un'altra fase della hattaglia di annientamento, e preci
samente in quella conclusiva, jl Corpo di spedizione italiano 
ebbe modo di compiere, con alcune sue uruta, una brillante 
azione ideata dal Comando del Corpo di sp edizione stesso. Una 



Truppe ítali.ane coBquiatano una citta indostriale del Donez combattendo di casa in caaa. 
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Fanteria italiana tragbetta u n corso d'acqua russo durant e l'avaozata. 
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delle nostre divisioni era riuscita a forzare un affiuente del 
Nipro e ad aprire, con accaniti comhattimenti , una hreccia 
nello schieramento avversario n ella zona a nord-est di Dniepro

petrowsk. 
Le trnppe del corpo italiano, quind:i, iniziavano un'ardita 

manovra, destinata a chiudere e ad annientare ri1evanti forze 
avversarie, le quali si e rano asserragliate entro una vasta conca, 
avente pe1· centro la localita di Petrikowka, delimitata su tre 
latí da corsi cl'acqua ed estesa per circa un centinaio di chilo
metri. La manov1'8 riusciva perfettamente, portando alla distru
zione ed alla cattura di forze nemiche ammontanti a parecchie 
migliaia di uomini ed appartenenti a h en quattro divisioni di
verse: la sola cifra dei prigionieri supero i clieci mila uomini. 

Della viva ammirazione suscitata clall'azione del Corpo di 
spedizione italiano n ei camerati tecleschi si fecero interpreti cos1 
il generale von Mack en sen , il quale elogio in modo particolare 
il comportamento della divisione « Torino » e dei Genieri, come 
il generale von Kleist. Ne manco a questo successo delle divi
sioni italiane una vasta eco internazionale ; rilevandosi soprat
tutto come l'esercito italiano, il quale su altri fronti della guerra 
aveva dovuto assolvere iJ compito, impor tantissimo ma ingrato, 
di sacrificarsi n ell'interesse supremo della causa comune, atti
rando su di se il peso cli al'mamenti preponderanti, ahhia avuto 
per la prima volta, sul suolo l'Usso, la possibilita di partecipal'e 
ad una grande battaglia manovrata di tipo moderno ed ahhia 
mostrato in tale occasione, oltre al valore h en noto dei soldati, 
anche un'eccellente tecnica di comhattimento, un'ottima orga
nizzazione ed un poderoso armamento. 

Dopo questo vittorioso fatto d 'armi, le truppe del C.S.l.R., 
sempre saldamente inquadrate n ello schieramento alleato, segui
tarono a partecipal'e vigOl'osamente all'inseguimento del neinico 
in ritirata, ogni giorno sttappandogli qualche nuovo l embo della 
ricca ecl industJ:e r egione del Donez. 11 20 ottohre esse s'impadro
nivano, dopo vivace lotta, della cittit cli Stalino, importante centro 
ininerario ed industl'iale del hacino clel Donez, e nonostante le 
persistenti intemperie, il p essimo stato delle strade ed i su cces
sivi, potenti ritorni offensivi del nemico, proseguivano instan
cahilmente nell'avanzata, finch e, dopo una marcia di piu centi
naia di chilometri, esse si attestavano al corso del Donez. 

Altrettanto risoluta e vittoriosa procedeva, frattauto, n egli 
stessi giorni, l 'avanzata delle truppe alleate; il giorno 24 ottobre 
i T ecleschi, dopo averle man mano racchiuse in un cerchio di 
ferro e di fuoco, forzavano le clifese di Kharkov e si impadrnni
vano di quella c itta, la cuí importanza, quale centrn ferroviario, 
slrategico ed industriale, puo essere paragonata soltanto a quella 
di Mosca. Sulla costa del m are d'Azov, inolh·e, altre truppe al
leate, occupata Mariupol, si sospingevano fin quasi alle porte 
dell'altro importantissimo centro di Rostov, che e considerata 
come l'anticamera del Caucaso. 

LO SFONDAMENTO NEL SETTORE CENTRALE. 

Nel mese di ot tohre stesso, altri graucliosi successi venivano 
conseguiti dalle armate tedesche dal gruppo von Bock n el set
tore centrale. Il 2 ottobre, queste armate sfondavano il fronte 
sovietico, in corrispondenza di Wiasma; la frattura iniziale si 
allargava, quincli, p er oltre clueccnto chilometri, ún verso Briansk , 
e grossi contingenti sovietici l'Ímanevano chiusi in clue vaste sac-

che, le quali venivano poi gradualmente svuotate ecl eliminate, 
. mentre l e armate tedesche compivano nuovi, rilevanti piogressi 

ver so Mosca, occupando successivamente le localita di Kalinin 
e di Kaliuga, rispettivameute a nord-ovest ecl a sucl-ovest della 
capitale, e descrivendo cosi intorno ad essa come un vasto semi
cerchio. In questa vittoriosa offensiva germanica, hen otto ar
mate sovietiche v~1úvano qua si completamente annientate : hasti 
considerare che esse lasciarono in mano dci T ecleschi oltre 
650.000 prigionieri. 

ll 22 ottohre, poi, r arma ta di vou Kluge sfenava un altro 
iri:uente attacco, rompendo il cinturone piu esterno di difesa 
della capitale e spingenclosi, in qualche tutto, fino a distanza 
cli 40-50 chilometri el~ centi·o della citta. Contemporaneamente 
si andava sempre piu serrando la stl'etta anch e attorno a Pietro

hurgo. 

L'OFFENSIV A CONTRO LA CRIMEA. 

11 19 ottohre, infine, ai settori operativi di Pie troburgo, di 
Mosca e del Donez, se ne aggiungeva un quarto: quello di Cri
mea. Forze tedesche e romene attaccavano l e difese dell'istmo 
di P erekop, che unisce la p enisola alla terra ferm~, e dopo circa 
dieci giorni di accanita lotta riuscivano a sfonclarle, iuompendo 
sul suolo della p enisola. Davanti aJla celere avanzata delle 
truppe alleate, l e forze sovie tich e che difenclevano la p eni
sola ( calcolate in 14 divisioni) venivano costrette a diviclersi in 
piu ttonconi, clue dei quali rifluivano verso le due punte estrem e, 
sud-occidentale e sud-orientale, della penisola. Un terzo gruppo 
ha cerca to di risalire la caten a dei monti Y aila, che sharra Ion· 
gitudinalmente la parte meridionale dell'isola, ma, inseguito e 
raggiunto, ha su1Jito p erdite consiclerevoli. 

* * * 

Nel suo cliscorso del 3 ottobre, che cosi vasta eco ebhe n el 
mondo, Hitler formulo, con poche significative cifre, una sp e
cie di bilancio dei tre mesi di lotta sul fronte russo. Fino ad 
oggi - egli disse - sono caduti in mano germanica 2 milio
ni e 500.000 prigionieri; 22 mila cannoni sono stati clistrntti o 
catturati, assiem e a 18 mila catTi armati dalle truppe oper anti. 
Gli aerei abhattuti o dish·utti al suolo superano i 14.000. Quelle 
cifre, inclicate dal Fiihrer , sono anclate ancor salendo nelle set
timane successive, com'egli stesso ha annunciato nel discorso 
clell'8 novemhre : i prigionieri hanno supera to i tre milioni e 
6000 mila: i cannoni distrutti o catturati sono 27.000, i carri 
armati 22.000, gli aeroplani, oltre 15.000. I t erritori occupati 
hanno un'estensione oomplessiva di 1.670.000 chilometri qua
clrati. Ben a ragione, dunque, Hitler asseri ch e la r esistenza av
versaria « aveva avuto gia un colpo durissimo e ch e non potra 
mai ,piu 1·isollevarsi >> . Nonostante, clunque: che col pl'Ímo soprag
giungere dell'inverno, le armate sovietiche siano passate in taluni 
settori alla controff en siva, conseguendo qualche vantaggio locale, 
l e forze tedesche ed alleate sono sempre in una situazione strate
gica eccellente, e mantengono n e} loro pugno l 'iniziativa, in attesa 
della ripresa primaverile. La crociata europea contro il Bolsee· 
vismo sara conclotta, inesorahilmente, fino alla sua conclusionc 
vittoriosa, e l 'Em·opa sa1'a liherata alfine dal mortale 1Jericolo ch e 

ne minacciava la civilta e l'avvenire. 
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Prigionieri catturati dal C.S.I.R. su1 fron te Ucraino. 
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ORDINE DEL GIORNO: 

" Sono feli<e di aver potuto dare 

al Corpo di spedizione italiano 

l'occasione di poter condurre una 

indipendente azione di guerra. 

L'esecuzione di questa impresa 

ha pienamente corrisposto alle 

mie aspettative. Per il bel suc- · 

cesso esprimo al Corpo di spe

dizione italiano la mía lode e le 

mie congratulazioni" 

Generale VON KLEIST 

3 ottobre 1941 



11 battesimo di alcuni neonali l'US6i non potuto celebrare dunnte il govemo dei senza-Dio. 

L a Messa al campo in un vil laggio dell 'Ucraina occupata. 

NEL NOME 
DI ROMA 

" Le notizie della guerra che da 

qualche settimana si conduce vit

toriosamente contro il tenebroso 

impero del terrore sovietico sol

levano l'animo dei credenti. An

che I' Italia nostra, sempre pala

dina di vérita e di giustizia, e 
largamente rappresentata sullo 

sterminato fwnte antibolscevico 

dai suoi eroici soldati. 

Presi gli ordini dal Duce, essi sono 

partiti con !'entusiasmo e la Fede 

degli antichi Crociati, consapevoli 

della nobilta e santita della causa 

per cuí offrono se stessi, pronti a 

versare fin l'ultima stilla del loro 

sangue generoso pur di contri

bui re alla vittoria della civilta 

contro la piü nera barbarie, del 

Cristianesimo contro un assurdo 

ateismo elevato a sistema, del-' 

l'ordine contro il disordine. 

E come un tempo i venerandi ge

rarchi della Chiesa salutavano e 

benedicevano le milizie volonta

rie, partenti alla volta dell'Oriente 

per liberare il Sepolcro di Cristo 

profanato, cosi oggi Noi salu

tiamo e benediciamo i Legionari 

d' Italia che van no a schierarsi 

tra gli eserciti alleati nel comune 

sforzo di aprire la immensa pri

gione che tiene al/vinte le popola-
. ' 

zioni russe, privando!e del diritto 
7 

di vedere la luce, di credere e 

professare liberamente la Fede". 

(Dalla pastorale tenuta In Frlull 

dall' Arclvescovo di Gorlzla 11 

16 lugllo 1941). 
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D Duce s'intrattiene con il Comandante del Corpo Italiano di Spedizione in Rnssia 



r -- -------

L' INCONTRO DEI DUE CONDOTTIERI 
SUL FRONTE ORIENTALE 

JI Duce e il Führer s'incontravano al Quartier 

Generale del Führer fra il 25 e il 29 agosto 1941. 

Nei colloqui svoltisi il 25, il 26 e il 27 ago

sto al Quartier Generale del Führer al fronte nord e 

al fronte sud, venivano esaminati dettagliatamente 

tutti i problemi di carattere militare e político ch e 

sono in relazione agli sviluppi e alla durata della 

guerra. L'esame di tali problemi era ispirato dallo 

stretto cameratismo e dalla comunita di destini che 

caratterizzano i rapporti fra le due Potenze dell'Asse. 

I colloqui erano informati alla irremovibile vo

lonta dei due popoli e dei loro Condottieri di con

tinuare la guerra fino alla vittoria. 

Il nuovo ordine europeo che scaturira da que-

sta vittoria dovra eliminare, nella maggior misura pos

sibile, le cause che diedero, nel passato, origine alle 

guerre europee. 

La soppressione della minaccia bolscevica da 

una parte e dello sfruttamento plutocratico dall'al

tra, permettera una pacifica, armonica e feconda col

Jaborazione n ei campi della politica, dell'economia 

e della cultura fra tutti i popoli del continente 

europeo. 

Nel corso della visita, il Duce e il Führer si reca

vano in localita importanti del fronte orientale e in 

tale occasione veniva anche passata in rassegna una 

delle divisioni italiane impegnate nella lotta contro 

il bolscevismo. 
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Di fi<m co: Le truppe tedesche entrano in Minsk. 
11 pnssaggio del Dn i e p e r su canotti di gomma. 

Soprn: Fanli tedesrhi nll 'auacco al cli lit tli Kiew. 
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Di fi.a11co: Avauzatn di fanti di una divis ione 

motorizzata Sotto: Torme di 1>rigionie ri. 
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, 
Sei primi tempi della ri volurione russci tanto gli foglesi 

quanto gli Americani rim asero per plessi di fronte all'inatteso 
e ferore movimento. Prima pensarono ch'esso avrebbe portato 
ad una maggiore energía nella lotta co11tro gli lmperi centrali; 
ma qucmdo il Govemo liberale-socialistoide di K erenski fu so
praf fallo dal B olscevismo, l'atteggiamento brita1111ico e am <>rica-
110 divennP sospettoso e poi ostile. A lcuni uomini di St.ato bri
tanniri, rome l'allora Primo Il1inistro Lloyd George e altri, spe
ravano a11cora di poter venire ad una intesa con Lenin e Trotzki 
e cos, sf ruttare le grandi risorse economic!te latenti della Rus
sia. Mu 11ello .stesso tempo furono inviate spedizioni militari 
al foatP, per iniziativa princi palmen/e britamúca, ad Arccmgelo 
e Vl<tdfrostok per aiutare i Russi bianchi: e ai generali De11i kin 
<' Wrangel, combattenti contro i bolscevichi dallP basi del Mar 
Nero, furono inviatP grandi quantitcl di materiale bellico. 

Chi fu sempre intransigente nellct siui ostilitit contra la Rus
sia bolscevica fu l'mllora lfinistro della Guerrci britan11ico e 
attual<' Primo Ministro Winston Spencer Churchill. Nella sua 
storia dei Trattati di pace, Lloyd George dichiara ch e Churchill 
voleva ad ogni costo un aperto intervento della Gran Bretagna 
e clegli a/tri Alleati e Associati contra la Russia, i11sistendo ch e, 
se anche gli Stati Uniti si tircwcmo i,ulietro, fo Gran Bretagna 
e gli Alleati europei doveva110 attaccare a fondo per schiacciare 
L'idra romunista. Secondo Churchill, íl Bolscevism o non rappre
senlcu:a cite « una insignifica nte frazion e » del popo/o russo e che 
una elezione generale, tenutci sotto gli auspicí degli Alleati, lo 

(Da un quo1idiano ru.s,o) 
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avrebbe palesato quale era in realta, spazzandolo via in quattro 
e quattr'otto. Lloyd George poi,-in quello stesso lavoro, accusa 
Churchill di avere intrigato contro di lui dietro le sue spalle a 
Londra, quando il Primo Ministro era alfa Con/ erenzci della 
Pace a Parigi, a favore di un intervento armalo su larga scala 
contro la Russia. Poi quando Lloyd George e il Presidente W il
son, anche esso contrario all'intervento, erano partiti da Parigi, 
Churchill vi si reco per far pressione sulle varie clelegazioni 
nello stesso senso. Seco11do Lloyd George, Clw.rchill era preso 
da « un odio morboso per la rivoluzi-one russa » che lo rendeva 
incapace di giudicare la situazione obbieuivamente. Clmrchill 
st<>sso, nel V volume della sua opera sulla guerra m.ondiale e il 
dopo-guerra, dice che « l'unica possibilita di assicurcire il suc
cesso dei Russi nazionali (bianchi ) stava nell'appoggio mwnime 
degli Allectti e nella azione coordincita e cideguata che questi po
trebbero prendere » : a:::ione che egli aveva /atto di tullo per 
promuovere. malgrado la volontit contraria del suo Capo. 

In seguito, le forze britanniche e alleate furono ritirate 
clallci Russia, e i Russi bicmchi, malgrado tut.ti gli incoraggiamenti 
dati a loro, cibbanclonati alla loro triste sorte. M.a l'odio intran
sigente contro il Bolscevismo si m cmlenne im mutato nella !!'"an
de maggioranza dell'opinione pubblica britannica; e lo stesso 
Lloyd George, pur 11iostrandosi contrario ad o·gni ideci di inter
vento armato contra di esso, gli era tutt'altro che favorevole. Vi 
erano, e vero, alcuni uomini politici e gruppi di estrema sini
stra che volevano venire ad una intesa con lci nuova Russia e 
che avrebbero visto vole11,tieri perfino la penetrazione comunista 
nella Gran Bretagna; ma tutti i ben p ensanti, l'intero Partito 
conservatore, la maggior parte dei liberali e anche molti labu
risti erano avversi al comunismo e quindi alla Russia bolsce
vica, perche vedevano in essa un grave pericolo per lci sicurezza 
dell'lmpero britannico, e per il m cmtenime11to delle istituzioni 
lradizional.i del loro Paese. 

La política estera russa dei bolscevichi invero rappresen
tava una seria minaccia, per il regime britannico in India, come 
quellci degli Zar, sebbene in formct diversa : essa suscitcwa agi
ta=ioni antibritmmiche a11ticapitaliste fra le 11wsse indiane. Fu 
per questa rctgione che il movimento per l 'indipendenza ucrai
na trovo favore in molti ambienti britannici, specialmente in 
quelli che si i11teressavano particolannente all'lndia; 110n per 
niente a capo del gruppo britannico filo-ucraino si trovava Sir 
Michael O' Dwyer, ex-f unzionario britannico dell'lncli an Civil 
Scrvice, il quale desiderciva incoraggiare le agitcizioni centrifu
gh e in Russia come atte a indebolire la compagine dell'U.R.S .S., 
a tutto va.ntuggio della sicurezza britannica in India. Egli fu in 
seguito assassinalo da un nazionalista indiano. 

Ma la piii accanita ostilita al Bolscevismo fra gli lnglesi 
si ispirava alla minaccia che esso rappresentavci per il regime 
parlamentare, il capitalismo, la proprietii privata, l'iniziativa 
privara dell'economia, l'individualísmo e la religione cristiana. 
Qui si trovcivcmo uniti uomini politici di tutti i partiti, militari, 
grandi industriali, latif ondisti, nobili, grassi borghesi, prelaJ;i e 
anche la massa dei piccoli borgh esi, che tenevano alla v ita co
moda. Tutti costoro condannavano il Bolscevismo soprattutto 
come immorale e ateo, cuiche se la loro ostilita ad esso si basava 
su motivi materiali. 

Lo stesso Partito laburista non v olle mai allearsi coi comu
nisti perche esso era, in fondo, borghese; ma Ramsay MacDo
nald, cite nel 1917 aveva proposto alla Conferenza laburista di 
Leeds l'istituzione di «soviet » di operai e soldati nella Gran 



Bretagna, quando divenne Primo Ministro al principio del 1924, 
voleva ristabilire le relazioni diplomatiche coll'U.R.S.S. e accor
dare a questa un prestito. Tale atteggiamento pero suscito vivis
sima opposizione in tutto il P<iese. La pubblicazione della fa
mosa lettera di Zinovieff al Partito comunista britarmico nella 
quale lo s'incitava a promuovere una rivoluzione, e il ritiro, per 
ordine dello stesso MacDonald, del procedimento penale inten
tato contro un certo Campbell accusato di aver svolto unci pro
paganda comu•nista nell'esercito, provocarono un tale uragano di 
índígnazione che il Governo laburista subi una grave sconfitta 
neUe elezioJt,i dell' autunno del 1924 e i conservatorí tornar o no al 
potere con una forte maggíoranza. Lo sciopero generale del 1926 
intensifico l' ostílíta contro la Russia che si riteneva lo cwesse 
promosso. 

Quando, tre anni dopo, MacDonald torno al potere con 
una lievissima maggioranza, tutti gli elementi conservatori 
o comunque moderatí 1z.e rimasero costernati, temendo che la 
Russici sovietica potesse esercitcire sempre maggiore influenza snl 
Governo britarmico; e solo dopo la crisi firuinziaria del 1931, quan
do MacDonald subi una specie di con versione verso destrn; essi gli 
dettero il loro appoggio. 

L' ateísmo dei bolscevichi era stigniatizzato dalla grande 
niaggioranza dei cittadini della Gran Bretagna come infamia 
senza nome, e í giornali si riferivano continua,nente all:a cam
pcigna deí ce senza-dio ». Abbonda11ano pure i dettagli sulle atro
cita del Governo russo, sulle fucilazioni e le deportazioni in 
nwss<i, sulle cnrestie provocate a belln posta per « liquidare » 
iruiere popol'azioni, sui f antastici processi contra pretesi sabota- . 
tori, e quando gli imputati in queste cause erano ingegnerí e tec
nicí inglesi, le requisitorie contro i sistemi bolscevichi diventar 
vano addirittura frenetiche. La stampa britannica, salvo il Daily 
Herald, il Daily Worker e qualche giornaletto settimanale, era 
unanime nella sun campagna contro il comunismo, e anche con
tro i partiti di sinistra britannici i quali, pur non volendo al
learsi con esso, cerccivano di anunansirlo e di trovare delle scu
santi per la politica di Mosca. 1 ben pensanti dicevarw che i la
buristi aprivano le porte alle dottrine estremiste e paragonavano 
MacDo,wld ai socialisti moderati russí tipo Kerenski che avevano 
preparato la strada all' avvento del bolscevismo, tanto che lo 
chiamavuno ce MacKerenski ». 

Durante quegli anni si erano formate nella Gran Bretagna 
tendenze fortemente ostili cil Fascismo. Ma se queste tendenze 
erano dovute in parte alla propaganda dei laburisti e socialisti 
britanníci, su di esse infl'ui anche l'iclea che Fascismo e comuni
smo f ossero piu o me,w la stessa cosa, essendo ambedue ritenuti 
ostili al sistema liberale pcirlamentare e favorevoli all'interven
to statale nell'economia. La casa editrice Gollancz aveva fondato 
il « Left Book Club » per diffondere libri e opuscoli di tendenza 
di sinistra; e ad essa im gruppo di conservcitori valle opporre il 
,( Right Book Club », il quale non solo pubblicava libri nuovi di 
terutenza di destra, ma faceva edizioni a buon mercato, da dij -
fondersi fra i propri associati, di libri di al'tri editori ch'ercmo 
ritenuti conform.i ai principi sostenuti dal comitato del Cliib. Dei 
un elenco dei patroni di questo, pubblicato nel 1938, stralcia
mo alcuni ,wmi abbastanza significcitivi, e cioe: il Conte di Hare
wood, marito della Principessa Vittoria (sorella di Re Gior
gio VI ), il Visconte Halifax, ex-Ministro degl'i Esteri e orci Ani
basciatore <t Washington, il fu Lord Lloyd, presidente del British 
Cowicil (l'l .R.C.E. inglese), Lord lliffe, uno dei proprietciri del 
gruppo Berry che pubbliccwa il Daily Telegraph, il Sunday 
Times e altri gionwli conservatori, L. S. Amery, deputato ultra
conservatore, gia Min,istro delle Colonie e m emhro dell'attuale 
Ministero, Sir Charles Petrie, noto scrittore político di estrem.a 
clestra, l'editore Sir Ernest Benn, vecchio liberale e. accanito av
versario del socialismo, Lord Bury, Lord Sem.pill, Lord Here-

Diritto d' asilo. (dn "'Documenlo .,..) 

ford, ecc. Fra i libri pubblicati o scelti dal ce Right Book Club » 
ne fig1.1,ravano m.oltissimi intesi a comb<Lttere il Bolscevismo. 
Ma quando scoppio il conflitto italo-etiopico, il Governo di 
Baldwin, per timore, fra l'altro, di perdere l'appoggio degli ele
menti di sinistra alle prossime elezioni, volle im porre a Ginevra 
la politica sanzionista contro l'Jtalia e collaboro con lci Russia 
ch'era il porotolipo dello Stato antifciscista; e in cio Baldwin 
fu seguito da molti conservatori. T erminato quel conflitto , segui, 
la guerra civile di Spagna, e gli uomini politici brit<Lnnici i quali, 
con Eden in testn, cwevano voliito le s<Lnzioni pur professandosi 
conservatori, si accanirono ancor piu contro l'Italia e appoggia
rono la Russia che clava tutto il suo aiuto ai « rossi » spagnoli, 
contro i quali in.vece i legionari italiani stavano co,nbattendo 
'llittoriosamente. 

Rimase, e vero, la sparutci pattuglia cli anticornunisti indi
pendenti e intransi,ijCnti che non e~bero mai illusioni sul vero 
ccirattere del B olscevismo e che fecero rli t.utto per venire ad una 
intes<L con l'ltalia e con la Germanía. Costoro tentarono di opporsi 
all'inc<tlzante ossessione antifascist<L e caztinazista. Ma gli inte
ressi dell'oligarchia e l'isterismo collettivo furono piu forti di 
loro; e l'odio contro l'Asse hct pro·vocato, alla fine, nella Gran 
Bretagna anche l'accettazione del Bolscevismo. Quando infatti si 
acuiro,w le relazioni anglo-gennaniche, il Governo di Londra, 
con largo appoggio popolare, comincio a fare <tpertamente la 
corte a quello di Mosca nel modo piu servile, per averne la col
laborazione in unn política di accerchínmento della Germa-
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nia. , i cominciava a dire, anche negli ambienti piu ortodossi, 
che, dopo tullo, il diauolo non era casi nero come lo si dipingeva, 
che i bolscevichi aveucmo i loro meriti, che forse il sistema co
munista era il pifr adatto alla mentalita russa e - chi sa? -
forse anche a quella di altri popoli e che ad ogni modo era 
sempre meglio del Fascismo o del Nazismo. 

J russi. pero, non ancora pronti ad aj frontare la Germanía, 
tirarono le cose in lungo e apparenteniente abbandonarono la 
Gran Bretagmi e la Francia concludendo, per guadagnar tempo, 
un ¡,atto di non aggressio11e con fo Germanía. Ma non cipp<'na la 
Germanía e La Russia son venuti in conflitto, allora tutto que!,. 
lo che si era dello a Londra contro il Bolscevismo e stato di-
111 e11ticcito: i sovietici sono diventati « ucilorosi alleati », « nobili 
patrioti », << difensori della liberta mondiale », cavalieri erranJi 
della pura cfomocrazia, del parlamentarismo, dei diritti dei pic
coli Stati contro la 1irnnnide fascista e nctzista. E non solo gl~ 
uomini politici e i giomalisti lwnno preso questo atteggiamen
to, ma perfino i prelati anglicani, alti, medii e bassi, gareggiano 
nel decantare Je lodi dei bolsrevichi, gia tacciati del piu obbro
brioso ateismo e oggi trasformati, dalla sera alla mattina, in 
esporwnti del piit puro crislianesimo. Non solo l'inef fabile 
« Dean » di Canterbury, Dr. Rewlett Johnson, che e sempre stato 
Jau/ore del comunismo, ma lo stesso arcivescovo di Canterbury, 
Primate di 111tta L'l ngliilterra, si e messo a decantare lct virtu 
dei stmguinari w,sassi11i del Cremlino e a pregare per la loro vit
coria. 

Questo g<'nere di acrobatismo e difficile a comprendere per 
i popoli del Continente europeo. tanto p iu logici e onesti degli 
lnglesi. Con fine ironía ce lo ha spiegato il gia citato pubblicista 
ingles,, di destra, Sir Charles Pelrie, nel suo volume sul Mediter
rrmeo « Lorcls of thc Inland Sea ». « Fin dai tempi della R egina 
Elisabetta, - egli scrive - la política, es/era britrmnica si e sem
pre basata .wll'interesse ed e stata resrt popolare mediante un 
appello al se1Ltimen1alismo. Quei Paesi coi quali si e trovato op
portuno mcmtenere una intima cunicizia, sono stati invariabilmente 
prescmtati com e associat i desirlembili per motivi morali. J nostri 
amici rwn son o solo coloro che f avoriscono la nostra causa: essi 
sono anche moralmente superiori a coloro coi quali i nostri rap
porti son-o piii tesi. D'altra parte, i nostri nemici sono i11'uariabil
mente gente di moralita dubbia e di abitudini personali sgrade
voli, sia che mangino i ranocchi (a1lusione ai Francesi) sia che 
si spPrializzino nel 11wssr1.crare i bambini in tempo di guerra. A 
leggere le lettere e i discorsi degli uomini di Stato inglesi duran
te gli ultimi trecento anni, si rimane impressioriati dell'abilita 
con la quale i nostri governanti hanno scelto come alleate quelle 
Na:.io11i la cui reltiludine e al di sopra di quella dei loro contem
pora11ei e in certi mome11ti ha quasi raggiunto il livello della no
stra. Quando la Gran Bretagna conclude un'alleanza, questa non 
e 111ai ispirala a motivi egoisti, bensi ctl bene dell'unwnita intie
ra; e vi e stato, di solito, u11 imponente stuolo di stranieri dispo
sti ad accettare questa interpretazione, specialm ente quando la 
nostra Marinft aveva l'assoluto dominio sui Sette Mari ». Queste 
ossereazioni si applicano perfett(Lmente al vollafaccia bril<umico 
a partire dallft primauera del 1939 o, piu precisamente, nei ri
guardi di Afosca. dal 22 giugno 1941. Saremmo curiosi di sapere 
se Sir Charles Petrie ripudii adesso quanto aveva scritto nel vo
lume predello. poiche sembra che egli sía un-0 di coloro che l'i
sterismo contro Le Potr>nze dell'Asse lu1 convertito da pubblicista 
serio ed equan ime in un fanalico ossessionato. 

••• 
Negli Striti Uniti i mutftmenti nel gouerno e nell'opinione 

pubblicct riguardo al Bolscevismo sano stati analoghi a quelli av
venuti nella. Gran Bretagna, sebbene in forma diversa. Subito 
dopo il 1918 quasi tullí gli Americani erano addirittura accfLniti 
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nel loro odio per i « rossi »; e chiunque fosse sospetto di nutri
re le minime simpatie pei partiti di estrema sinistra era rite
nuto un volgare delinquente ed esclusa dal consorzio civile. 
Ma nel 1929, colla reazione contro il capitalism.o provocata, dalla 
crisi economico-finan:::iaria di quell'anno, si comincio in molti 
ambienti a guardare al Rolscevismo con occhio piti benevolo. Al
cuni tem evano ttna rivoluz ione s9ciale 11egfi Stati Uniti in conse
guen::ci della crisi e volevano prepararsi un alibí; ftltri speravano 
di trouare una soluzione della crisi stessa in un qzt(Llche sistema 
se non bolscevico, almeno analogo ad esso. Le ídee comuniste, 
poi, dij /use con grande abilita e ricchezza di m ezzi finanziari 
provenienti dalla Russfo, penetrarono in molti ambienti, special
m ente nelle universita e nel mondo intellettiiale ( o pseudo-intel
lettuale) in genere, in molte delle chiese protestanti e in tutto 
il mondo ebraico. Chi non condivideva questo sentimentalismo 
per le idee ultrarosse era tacciato di reazionctrio e se era inse
gnante correva il rischio di vedersi licenziato. La stampa, nella sua 
quasi totalita, si fece eco di questo stato di opinione pubblica, 
ed era difficilissimo far piibblicare qualsiasi articolo o notizia 
che fosse ostile al comunismo. Gli Americani che avevano visirato 
lct Russia di solito ne tornavano disillusi, e alcuni di essi pub
blicarono dei volumi in cui criticauano severam ente il regime 
bolscevico ; cosi fecero Eugene Lyons ÍIL « Assignment in Uto
pia » e Andrew Smith in « I was a Soviet Workcr » : ambedue 
comunisti convertiti all'anticomunismo appunto in seguito alle 
loro esperienze nel « paradiso dei lavoratori ». 

Ma questi e altri scrillori e confere11zieri non riuscivano a 
scuotere la massa dell'opinione pubblica cite continuava a cre
dere nella Russia rossa ; e durante la guerra civile di Spagna la 
grandissima maggioranza degli Americani simpatizzarono aper
tamente col govemo di Madrid-Barcellona, e da selle a diecimila 
di essi si arruolarono nelle sue file. Un Americano di San Franci
sco, típico borghese fLl cento per cento, disse allo scrittore di 
questo articolo che avrebbe desiderata vedere almeno 100.000 
Americani andarsi a batiere per la causa rossa in l spagna. La 
propaganda a f011ore dei « rossi » di Spagna fu intensissima; e 
quegli Americani che tomctvano da quel paese inorriditi da quan
to avevano visto, se osavano esprimersi pubblicamente al riguar
do veniuano denigrati come bugiarrli o propagandisti pagati da 
Franco e addirittura minacciati nella vita. I giornali cercavano 
perfino di occultare il /atto dell'intervento russo in Spagna! 

Si ebbe una breve reazione antisovietica nell'agosto del 1939, 
qucmdo la Russift non valle ancora allearsi con fo Gran Bretagna 
e la Francia contra la Genncmia, poichi? l'odio deglí Stati Uniti 
contra l' Asse si suolgeva allora in pieno. La reazione divenne piu 
violenta quando lci Russict ciggrecli la Finlandia, poiclte questa 
godeva simpatie malta piit larghe negli Stati Uniti che non nel
la Gran Bretagna, a causa dellc, presenza nella R epubblica di 
molti Finlandesi e di Scandinavi, i qucili llLtti simpatizzavano vi
vamenle p er la causa finlandese e avevano moltct influenza po
litica. Ma il fanatismo cmtitedesco negli Stati Uniti, come nella 
Gran Bretagna, fini per prevalere su tutti gli altri sentimenti, 
in parte p er l'attivissima propaganda britannica e in parte per 
la speranza di ricavare dei vantaggi materiali dalla guerra, e la 
Finlandia fu presto dimenticftta. E oggi nella guerra tra l'Asse 
e Mosca le ·sim palie dell' o pinione pub blicct americana sono pas
sate apertamente dalla parte dei bolscevichi. Come nella Gran 
BretagnfL, cosi negli Sta ti U niti le atrocit a commesse dai bolsce
vichi sana occultate. I bolscevichi, per il solo /atto che sano in 
guerra con l' ltalia fascistri e la Gennania nazista, sano divenuti 
degli agnellini irmocenti e degli idefLlisti combattenti per la santa 
causci della democrazia e di tullo quello cite rappresenta l'ame
ricanisnw, compresi il gangsterismo e i linciaggi. 

Dai fatti che abbiamo esposti, l'egoisnw e l'ipocrisia an.glo
sassoni risultano evidenti. 
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SOLIDARIET Á FRA LE 

FORZE NUOVE D'EUROPA 

Nella guerra contro il Bolscevismo combattono a fianco dcl

l'Asse le Forze di tutti i popoli convinti J ella neccssita di di

struggerc il Bolsce,,jsmo pcr salvare la civi Ita d'Occidente ; <' dal 

sangue versato jn comunc contro il comunc ncmico sorgera qucl 

nuovo ordinc che permeltcra un· armonica e feconda collabora

zione fra tutti gli Stati del con tinente europeo. 

La l<' inlandia, verso Ja qualc J'Italia fascista ha semprc cli

mostrala l a piu altiva simpatía, oggi combatte lo slcsso n cmico 

che ne] corso dcgli ultimi 450 anni ha continuaLo, a brevi di

stanze, pcr un periodo cli 90 anni, a devastare e ad aggred irc 

un popolo di meno di quattro milioni cli uomini e che vilmente 

aggredito, ancora una volta, nell 'inverno clel 1939 si hatte croi

camente contro Je orde rosse. La vi ttoria su Mosca significa per 

la Finlandia la certezza della sua liberta, il mantenimento della 

fede dei suoi pad ri, il riconoscimcnto del diritto al suo spazio 

vi tale. 

Per due anni e mezzo Mosca aveva messo a ferro e fuoco 

la Spagna, la quale si e salvata grazie al sacrificio dci miglioi-i 

dei suoi Figli e all'aiuto del popolo italiano. Oggi, i volontari 

di Spagna vendicano il milione di spagnoli m or t i, dal luglio 

del 1936 al marzo del 1939, per la selvaggia aberrazion e di Mo-

ca di voler e ridurre un Paese Lipicamen le cattolico e che tanto 

ha con lribuito alla formazione della civilta d'Occiclente, in una 

terra di « senza-Dio » ahbassata al livello della barbarie mon

gola. Si avvera cosi la n emesi della stori a. 

J\la oltre l'croico popolo fin landese, i valorosi volontari di 

Spagna e quelli di altri Paesi, combattono contro la Russia bol

scevica, a Ílanco dcll'Assc, Forze cli Stati i quali, avendo aclcl"ito 

al P atto Tripartito. banno formalmen te r iconosciuto il valore del 

Lipo nuovo cli civilta creato dal « Fascismo ». Diccndo << Fasci

smo » non s'inLcnde parlare esclusivamentc del nuovo tipo di 

civil ta operante in Italia e ch e. per certi aspetti, e csclusiva

mente italiana: si alluclc invece alle manifestazioni aulonome 

delle cl iver se Nazioni di una stcssa Rivoluzione europea la quale 

comincio a concretarsi coll" avvenlo del « Fascismo » al potere 

rn Italia iJ 31 ouobre 1922. 11 « Fascismo », cioe, e un comples

so di dottrine, di metodi, cli esperienze, di realizzazioni che a 

poco a poco si sono fonnat i e si stanno formando negli Stati 

della comunita em-opea, e che si b asano nell'interno dello Stato 

sul duplice principio di gerarchia e di collaborazione fra le 

classi con la ncccssaria consegu cnza, sul piano internazionale, 

di opposizione a « Versaglia » e a )fosca. Questo fatto e l'altro, 

imporlant1ss1mo, della situazionc geogr afica spiegano l 'aclesione 

dell'Ungheria, della Rom ania, deHa Slovacchia e el.ella Croazia, 

tutti Paesi che comhattono oggi contro la Russia bolscevica, al 

Patto Tripartito ch e, pcr quanto riguarda il continente curo-
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Mhraglieri ungheresi sul fronte sovietico. 

peo, significa il ricouoscimento del compito dú:ettivo iu Europa 

delle Potenze dell'Asse. 

L'Ungheria, il primo Stato europeo ad aderire al Patto Txi

pa1·tito, e in guena conu·o quel sistema di cui essa ha consexvato 

il paw:oso ricordo di 22 anni addietro, quando dove subire i 

133 giorni del terrore bolscevico e migliaia e migliaia di cittadini 

furono torturati, impiccati, fucilati o gettati nel Danubio. La 

Ungheria, quella ch e e stata ]a ce grande mutilata » e per la 

quale il Duce fu il primo uomo di Stato in Europa a proclamare 

la necessiti1 che le fosse resa giustizia, ha dovuto duramente ]ot

tar e, come l'Italia fascista e come ]a Germanía nazionalsociali

sta, contro « Versaglia » e contro Mosca. E ' n ella logica fatale 

degli eventi ch e l'Ungheria la' quale, grazie alle Poten ze del 

]'Asse, era gia riuscita ad ottenere una revisione delle clausole 

territoriali clegli iniqui trattati di pace, combatta, a fianco del

l'Asse, contro l'altrn nemico dell'ordine e della soHdarieta euro

pea : contro la Russia bolscevica. 

« Basaudomi suJle nuove forze della Nazioue, io ho potuto 

incominciare a tessere nuovamente i fili del nostro destino oltre 

frontiera, unendo la Romanía in una sincera alleanza con la 

Germanía, l 'ltalia e il Giappone: la sola alleanza che poteva 

darci l a tranquillita difendendoci dall'invasione bolscevica. Que

ato dissi quando conclusi quell'alleanza 1rnsata sul dú:itto e sulla 

giustizi a; ed allora aggiun.si che la nostra N azione avrebhe 

guadagnato degli amici sinceri, sui quali avi·ebbe potuto con

ta1·e nei momenti huoni come in quelli cattivi. Ad un anno cli 

di distanza, voi ne avete la p rova. Mediante questa alleanza noi 

abbiamo potuto ricon quistare le nostre terre orientali, liberan

dole dalle orde comuniste e harbare ». Cosi il Maresciallo An

tonescu ha definito, n el proclama al popolo rnmeno in occasio

ne del primo annuale della sua assunzione alla direzione dello 

Stato, il valore per la Roma1tia dell'adesione al Patto Tripartito. 

Il Conducator ha 1·ealizzata la visione del Legional'io martire Co

dreanu, il quale, cfrca tre anni addietro, aveva dichiarato pub-
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blicamente che non appena il movimento legionario fosse asceso 

al potere, avrebbe concluso entro quarantotto ore un'alleanza 

con !'Italia e con la Germanía. Il popolo romeno h a r ipreso la 

missione che le fu a'Ssegn ata da Roma. 

La Nazione slovacca non era legata al vecchio mondo se non 

dall'amaro ricordo del giogo nazionale, economico e sociale che 

le era stato imposto da ce Versaglia ». Con la sua adesione al 

Patto Tripartito si e riaffermata, come ha osservato il Presiden

te Tiso, l'esistenza dello Stato slovacco e della sua funzione. Ma 

risorta a Stato indipendente grazie alla Germanía nazionalso· 

cialista, l a Slovaccbia si e vista minacciata dal Bolscevismo che 

s'illudeva di fare di questo Paese un'altra provincia del « Co

mintern ». Contro questa minaccia, per l'indipendenza clel loro 

Paese, i solclati slovacchi si battono valorosamente. 

Anche la Croazia e ú sorta, dopo cú:ca otto secoli, a dignitit 

di Nazione e di Stato in virtu del nuovo 01·dine. Con il suo atto 

di nascita lo Stato croato si e quindi consapevolmente schierato 

contro « Versaglia » e contro Mosca. Il Poglavnik, Ante Pavelic, 

ch e per dodici anni visse esule in Italia insieme con molti pio

nieri del suo movimento, dopo l' adesione della Croazia al Tri

partito si e cosi espresso : « Per noi, popolo croato, questo atto 

ha una grande e decisiva importanza poiche, a meno di du e 

mesi di distanza dalla nostrn rinascita come Stato e come Na

zione, ci e dato assiderci al consesso degli Stati retti da 1·egimi 

totalitari, rinnovati da Rivoluzioni sociali e politiche che fu. 

rono e sono inspfrate dalla genialita dei Capi e dal consenso 

delle masse ». Il popolo croato, contro il quale Mosca si e mo

strata sempre nemica favorendo le pazzie megalomani di Bel

grado, non poteva rimanere passivo in quest'ora decisiva per 

l 'Em·opa: volontari croati comhattono anch'essi contro la Rus

sía bolscevica. 

Il rinnovo del Patto anticomintern, avvenuto il 25 novem

bre del 1941, dimostra quanta strada abbia fatta nella coscienza 

dei popoli l'idea della necessita di un nuovo ordine. Concluso 

nel novembre del 1936 per opporsi a Mosca e a Ginevra, la 

qualc era uno stnunento delle forze reazionarie-plutocratich e e 

di quelle bolsceviche, al Patto anticomintern, ch 'era stato fu·mato 

dalle Potenze dell'Asse e dal Giappone, presto aderivano il Man

ciukuo, l'Ungheria e la Spagna. In occasione del rinnovo del Patto 

per altri cinque anni, a fianco delle Potenze firmatarie origina

rie hanno aderito altri sette Paesi: Finlandia, Romanía, Bulga

ria, Croazia, Slovacchia, Danimarca e Cina. Il Patto, come ogni 

idea-forza schiettamente europea, ha valore universale: di cio .e 
conferma l'adesione ad esso di tre Stati asiatici. Ma appunto per

che universale il Patto h a, prima di tutto, valore europeo. L'im

pegno assunto dai dieci Stati d'Europa significa che, per quanto 

dtno ed aspro possa essere il cammino da percorrere, i popoli 

che combattono in fraternita d'armi cont1·0 gli stessi nemici sono 

sorretti dalla certezza di lottare per il definitivo trionfo di quella 

visione di vita, la quale assicurera alle futm·e generazionj. una 

vera giustizia e ordine di lavo1·0 e .che primi in Europa procla

tuarono, piu di venti anni addietro, il Duce e il Führer. 
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11 M O 1 PASSEREMO 
,, 

Camerati ! 
siete venuti a salutare il sorgere dell' Anno nuovo, il Ventesimo dell'Era Fascista. 

N_oi vi andiamo incontro con indomito coraggio (dalla folla si . grida « Sl, Duce» e 

si applaude a lungo), con fermissima fede e con la convinzione profonda che il po

polo italiano, serrato a falange nei ranghi del Littorio, sara in ogni caso all'altez

za del suo pass~to e del suo futuro e percio degno della vittoria (applausi vibranti). 

Colpito oramai al cuore dalle armi della Germanio alleata (la folla applaude a 

lungo e si grida: « Duce, blitler»t dalle nostre armi e da quelle dei giovani P,Opoli 

all•ati, iJ bolscevismo (dalla folla si levano grida ostili e fischi prolungati), contro il 

quale noi ,iniziammo 23 anni or sono la prima battaglia, agonizza. 1 suoi torbi

di alleati d' Europa e d' America periranno con lui. (la folla rinnova i fischi). 

La conservazio~e rappresentata dalle prepotenze ·degli egoismi sara frantumata 
1 

dalle forze della Rivoluzione (applausi). E noi passeremo (la folla prorompe in v1-

branti, frenetici applausi e acclama lungamente con grida di Duce! Duce!). 
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