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DI R.ETTO RE 
ACH I LLE /TARACE 

• 

11 DUCE parla al poj,olo 
in Piazza Venezia 

21 Aprile XII 



La cinematografia con apparecchio ridotto Lux 9, 5 '%, integra 

I' insegnamenlo didattico nelle scuole d' Italia e 

sostiluisce in parte il 

p e r le 

FLORICULTOR]! 
PER LA RAZIONALE CONCIMAZIONE 
DELLE PIANTE ORNAMENTAL! E DELLE 
COL TURE FLOREALI ADOPERA TE IL 

POSP.ITO BI.IIDIOITICO 

' 

CONCIME LARGAMENTE USATO CON 
PIENO SUCCESSO NELLE COL TIV AZIONI 
INDUSTRIAL! DELLA RIVIERA LIGURE, 
DELLA TOSCANA E DELLE AL TRE ZONB 
FLORICOLE. 

CONTIENE IL 47-49 % DI ANIDRIDE POSFORICA 
ED IL 18-19 % DFAZOTO AMMONIACALE 

'MONTECATINI,, -Soc. Gen. per l'lndnstria Mineraria ed Agricola 
Anonima - Capitale versato L. 500.000.000 
MILANO - Via Principe Umberto, n. 18 

Necchl e il noma 
della macchina 
per cucire, ideate 
e costruila da íla· 
liani, bella perfet• 
la, che cuce, rica· 
ma • rammenda. 
Preferilela per do
vere • nel voslro 

intereue. 

LA MACCHIHA ITALI.AM.A PER CUCIRE 
- PER U CASA E PER L'INDUSTRIA-

2 

ISTITUTO FEDElfflLE DELLE tASSE 
DI filSPllRMIO DELLE YENEZIB 

VENEZIA 

Regio decre to - legge 
2.4 gennaio 192.9, n. 100 

Telegrammi: FEDERLCASSE 
Case/la posta/e n. 7 36 

Societa Oattolica-di Assicurazione 
GRANDINE - INCENDIO-FURTI - VITA 
ANONJMA COOPERATIVA - FONDATA NEL 1896 

Via s. Eufemia N. 43 Sede In VBB011.I - Palazzo proprio -

La "CATrOUCA., assicura: 
a) <0ntro i da1111i della CRANDINE: aPt1111, ,anapa, fagiNOli, Java, foglie di ge/so, frlllflmlo, 

granolurco, cinguanlino, liM, menta, ponJOdoro, ricino, riso, ugala, labar<0, 1111a, u,., 
b) <0ntro i tlanni de//'lNCF.NDIO: Jabbritati ,ÍIIÍli e rurali, sJabi/imenli inámtriaii, 

,hiue, ltalri, negozi, mobilio di casa, merci in gwere, allrtzz.i e maCthine agri&ole, 
huJia111e, Joraggi, boz;z.oli, ,attapa, tabaCfo, gra11aglie in t011oni, e,,. 

e) (f)nfro i danni del FURTO: arredi di casa e valori nei locali d'abitazione, arredi , 
paramenli sacri, q1Jadri, gioillli e preziosi ne/le Chies,, Oratori, mobili ,d arredanunli 
d'Uffirio, meni nei 111gozi e 111agaz(,i11i, va/orí 11eJ/e Banch,, pegni nei Mllnti di Piela, ee,. 

d) mi/a VITA tkll'uomo: ,apitali tan/o in ,aso di vita t¡lkll1lo in ,aso di mor/e, r1náife 
vilalizie, pensioni, "'· 
Modicicl di tariffc, condizioni di polizza fra le piu liberali, corrctterza e 

puntualita nci pagameoti, consigliano di prcfcrirc la "CATrOLICA,, 
nd.la tratt:aziooe di qualsiasi contratto di assicura2:ione 

- • Per notizie rivo4erñ alla Direzione ocl .iJJe A,emie Generali ---

: .................................................... : 
• • : • • • • • • NlOl'ITE DEI 

Pt\SCI-JJ DJ SJEl'IA 
: ANNO ;08 DI ESERCI.µo : • • • • 
! ~ ! 
! ! : .. • SEDE CENTRALE E • • • : : • DIREZIONE GENERALE • • • 
! SIENA ! • • : : . ~ . + T + : : : : ! SUCCURSALI ED AGENZIE NEI f 
• • : PRINCIPAL] CENTRI DELLA : . : 
f TOSCANA, UMBRIA E LAZIO : • • 
f i • Y' • 
• • • • ! Tulle le operazlonl di Banca !' 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Cioniale del P. N. F. diretto da ACHILLE STARACE • Esc:e il 1° e il 15 di orui mese 

Un selllpre 
piU grande 

destino 
Il discorso della Corona e stato degno del RE Soldato, al 

quale il DUCE, assumendo il potere nell'ottobre r922, disse: 
« lo Vi porto l'Italia di Vittorio V eneto ». A questa Italia, di 
cui il Fascismo ha fatto una splendida armonía di spiriti e di 
opere, la parola del RE e giunta come la conferma della 
perfetta unita della nazione. 

Autorita, ordine, giustizia, ha affermato il Sovrano, sono 
la norma dell'Italia. Il trinomio fascista esprime la natura 

L' avvenire e nostro, 
e nelle nostre rnani 
sicure, poiche sard il 
prodotto del nostro 

• coraggzo e della 
nostra 
volanta 

~ ~ 

vittoria. 

inesauribile 
di vita e di 

La Rivoluzione 
de lle Camicie 
Nere e stata 

f atta per il po

po/o italiano. 

umana e delimita la civilta. Oltre questi limiti non v'e che 
caos e barbarie. II Fascismo ha tracciato i sacri limiti della 
verita necessaria alla vita dei popoli. Dentro questi limiti e 
il campo d' addestramento della gioventu italiana, chiamata a 
dilatarli per la maggior grandezza della Patria e per il trionfo 
dell'idea fascista. 

Gioventu italiana vuol dire gioventu fascista, perche non 
si puo essere giovani se non si sente la passione fascista. E 
questa gioventu ha avuto l' elogio del Sovrano, quando Egli 
ha dichiarato che le formazioni giovanili del Regime sono alta
mente benemerite delr avvenire del popo lo. 

In esse difatti e concentrata una potenza educativa che 
non ha 1' eguale; senza di essa la scuola tornerebbe al suo ste
rile isolamento, e le nuove generazioni non avrebbero piu la 
gagliardia fisica e spirituale che oggi tutti ci invidiano. 

L' istruzione - ha detto il RE Soldato - non e che un 
elemento della piu vasta e integrale educazione dell' italiano. 
Tale educazione deve essere anche fisica, onde preparare 
italiani sani e gagliardi capaci di reggere a tutte le prove. 

Fiere parole - queste - evocanti la visione, cara al 
nostro cuore, delle schiere di Balilla che marciano cantando, 
delle schiere di Avanguardisti incamminate alla conquista 
d'una coscienza virile, delle schiere di Fascisti universitari e 
di Giovani fascisti lanciate alla conquista della vita, e che 
diventano tutti soldati, andando alle armi con una prepara
zione che ha in se il segreto di tutte le vittorie. 

Le forze armate vengono cosi ad essere la somma di ogni piu 
fresca e audace energía della gioventu fascista, vivificata " dallo 
spirito e dalla testimonianza immortale della nostra vittoria ,,. 

Tale spirito, ha ammonito il Sovrano, e la vita interiore 
del complesso delle forze armate. 

La gioventu fascista se ne nutre, e percio e pronta, sem
pre, ai dov.eri delle armi, che rappresentano la sua ansia di 
vivere per la Patria; di esserne il presidio che le garantisca 
la pace, lasciata ai forti e non ai deboli; o comunque la 
vittoria, che e di chi . sa guardarla in faccia e potentemente 
volerla, amandola al disopra della vita. Per un sempre piu 

. grande destino dell' Italia. 
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ÍllSCiSf () · 

dell' Anno XII 
JI 24 tnag¡/o XII-E.F., XIX an1111a/e de//'entrata in 

G11erra, al/e ore 10, sora ejfelt11ala in h1fla Italia /' VIJl 
Leva fascista, con le forze .reg11mli : 

Píceo/e ltaliane . 
Giova11i lta/iane . 
Balilla (daue 1920) 
Ava11g11ardi.rti (daue 19ró). 
Fasci.rli U11iversitari e Giovani 

Jl.llf 

j0.9JÓ 

140.190 
120.270 

Fasdsti (dasse 1912) 191.8!3 
Le rappresenlanze del P.N.F., del/e Associazioni co,11-

bat1t11ti.rtiche, del/e forze del /a11oro e giovanili, prima di 
ruarsi s11/ /11ogo dJ,/J'ad11nala, sftlera11110 dinanzi ai 11Jon11-
mmti o a/le lapidi che ricorda110 i caduti della guerra. 

La Jorfllula del giura111e11to, Jlfl capoluogo, .rara promm
úata da/ SegrelariJ federa/e; mgli a/tri co11111ni da/ Segre
lario del Fascio di COl)Jbatti!llmlo. 

Ai giovani saran110 consegnale le ricompense al valor dvi/e. 
Assisteranno i gerarchi, le amorila civi/i e 111i/itari e 

i dirigmli del/e organiz.zazioni del Regi!lle. . . 
[ giovani ÍII servizio militare rimarra!lf/0 lfJ forza at 

G.U.F. e ai F .G.C. jitJo al termine della ferl)Ja; 1i/ti111ala 
la ferma passera11no, conte111pora11eal)JtnJe, nei Fasci _di co1:1-
ba1titnento, ne/la Milizia universitaria e, in base at conlln
genti stabi/ili, ne/la M. V. S. N. 

L'O.N.B. svolgerd, ne/ ponuriggio, la festa ginnastica 
nazJonale. Gli esercizi gin11ico-sportivi, a mezzo della radio, 
saranno comandati da/ Foro Mltssolini. . 

Ne/le pro11i11cie saranno ejfetiuate 111aniftstaz.iwi spor: 
/ive, al/e q11ali parlecipcraltno gli iHrilli nei G. U.F. e nei F.G.C. 

La organiz.zaz.ione e la dirczione del/e manifestazioni 
10110 afjida1e ai Segrelari federali, á'intesa coi comandanti 
della M. V. S. N . e coi presidenti dei Comilati provinciali 
dell'O.N .;B. Per f1111iforme, l'imbandieramento f! la ill11minazione 
del/e sedi, per i servizi dei complessi bandislici e ,orali del
fO.N.D. valgono le ,011s11ele 11orme. 

IN ROMA 

La Leva avra /11ogo in vio dell'Impero. • , 
Sara organiz.zata e dirella áalla Presidenza Centra/e 

dtll'O.N.B. , d'intesa col Con1ando Genera/e della M. V. S . N. 
e ,o/ Segrelario federa/e deli'Urbe. 

Parteciperanno anche gli Ufficiali . .superiori dell'Esert'ilo 
addetti ai Con,anái federa/i e gli is,lrlltlori mi/itari · dei . Co- ·' 
mandí slessi. Al/e ore 12, nella Piaz.z.a Venez/a, si ad1111e
ranno gli iscritti neli'Associazione nazionale del /ante. 

Al/a .slessa ora, suli'Altare.del/a Patria, Balilla e Pie
cole lla/ia11e ,anleranno le canzoni della GÍlerra e della Ri
vol11z/one. D11ranle la giornata, al/a Moslra dBlla Rivoluz.ione, si 
'/M/Üenderanno, ne/ servizio di g11ardia, il Gr11ppo Medaglie 
d'oro, i M11tilati dell'Urbe, l'Associaz.ione del fanle. 

JI 23 maggio, Fascisti designati dall'Auociaz.ione naz.io
nalt fra mutilati ed i11Validi di g11erra, d'a&Gordo con l'Isti-
11110 del Na.siro Az.z.11rro, con le Auo,iazioni volontari di 
g11erra e ron,ballenti, parleranno ai giovani inquadrati ne/le 
organiz.zazioni del Regime. 

Negli a/tri com11ni parleranno Fascisti designati dai Se~ 
gre/ari federali, Ira/ti dalle .file dei reduci, dagli Isliluti Fa
.rcisli di "'lt11ra, dai G.U.F. e dai F.G.C. 

U NO sguardo al travagliato 
panorama dell'economia 
mondiale porta a q uesta 

conclusioue:' vi sono gravi diffi
colta nei vari settori della pro
duzione e della finanza, che 
possono essere nútigate - non 
aiciamo senz'altro superate -
da un'accorta azíone di Gover
no. Ora non sempre i Governi 
hatillo l'autorita o sentono la 
necessita di un loro intervento; 
il píu delle volte sono avulsi 
dalla realta economica nai.ionale, 
e vengono distratti dal cosicleho 
giuoco parlamentare, nel quale 
il problema viene discusso, e 
giammai avviato alla soluzione. 
Cio nonostante il panorama inter
nazionale ci presenta quakhe 
segno di ripresa. Molte forze eco
nomiche operano; molle iniilia-
tive si riprendono; molti sforzi 

POTENZA 
ED 

AS CESA 
vengono compiuti, perche lo 
Stato possa efficacemente intern!nire nel ciclo economico c regolarnc le manifestazioni phi espressh·e. 

Aquesto orientarnento dei Popoli, che e pcr il rafforzamentn üegli attrilmt! dello Rtalo, hn con
corso il Fascismo. La nostra sit.uaziouc economica in qualchc set1.ore e 111 una fase a-nrnzata 
di ricostntzione, che dimostra la volouta operosa del nostro Popolo t la saggt"zza . dei no_str~ 
ordinamenti. Se fra i Yari Paesi del mondo, !'Italia occupa un posto nd quale le npercuss10m 
della depressione mondiale sono meno gravi che altrove, cio si deve all'atmosfera ed allc istituzioni 
creat.e dal Regime. 

E stato efficacemente detto che era assurdo che un fenomeuo della vac;tita della crisi mondiale po
tesse essere lasciat.o nelle maní irresponsabili deali individni, all 'iníuori dello Stato, Ed, infatti, lo 
Stato Fascista e intervenuto, non soltanto con le leggi, ma anche con le opere, che hruu10 par
lato agli spiriti, che hanno sviluppate delle volonta, che hanno suscitato n11ovi mezi.i di lavoro 
e· di resistenza alle difficolt:1 del momento. IJ Fascismo ha attuato per priruo la disciplina delle 
varie forze produttive sotto !'egida dello Stato; con un complesso di istituzioni ha realizzato qnesto 
principio, che caratterizza la nostra vita política ed economica e che si va imponendo ai vari Paesi 
del mondo. Le Corporazíoni sono lo strumento di questa realizzazione, ed il fondamento delie nnove 
forhme economiche della Nazione. Oltre che con le nuove istituzioni, il Fascismo ha creato moti vi 
di -ripresa alla nostra economia con l'assistem~a e le provvidenze assicurate all'industria, all'agricol
tui:.a, ai lavoratori. Le relazioni alle assemblee degli azíonisti delle principali Banche italiane ;-- av
ve.uute negli scorsi giorni - ha.uno ricordato ancora una volta quanto il Governo Fascista ha fatto in 
guesto campo, per mantenere in efficienza la nostra economía nazionale e ridurre al m1nimo i con
traccolpi che essa deve subire a causa della pressione delie forze e delle cause esterne. Ed e a questa 
assistenza che deve attribuirsi il migliorarnento che si riscontra nella .uostra produzione manifatturiera, 
il coordinamento degli sforzi per rídurre la concorrenza ed il costo di produzione, lo sviluppo della 
nostra economía agrícola, ecc. Ma l'opera del Fascismo non si e fennata qui: quanto e stato fatto 
in ,Italia, in materia di política sociale, ha avuto un peso enorme sull'andacUento della nostra si
tua1Jone economica, e costituisce un insegnamento per gli altrí Paesi. Ad esempío, la política dei 
lavori pubblici per attenuare la disoccupa úone - che ora vediamo a pplicata da Nazioni vicine e 
Jontane, da! Cauada alla Svezia, dall'Inghilterra alla Gennania - e stata per prima adottata dal
l'Ita lia Fascista, per dare nuovo lavoro a chi non ne aveva e per arricchire il patrimonio economico 
della Naúone. Altrove invece i1 rimedio si ricercava spesso nel sistema dei sussidi, che abitua 
a ll'ozio le masse dei senza la voro, annuUa il -loro slancio, e sottrae allo Stato ed all'economia del Pa ese 
tanti mezzi finanziad, che assicurando lavoro ai disoccupati avrebbero permesso l 'esecuzione di nuove 
operepubbliche. Alle spese improduttive il Fa'Scismo ha sostituito q uelle che a ssicurano benessere 
e potenza aUa Naúone. 

Un altro fattore della maggíore r esistenza 'del Popolo italiano e da ricercarsi nella política assi
stenziale fa5cista. Al concetto della carita e subentrato quelio della solidarieta, che ci fa sentire í bi
sogni dei nostri simili, e che ci suggerisce la forma migliore e piu umana per soddisfarli. Quanto 
le opere del Regime hanno compiuto in questo campo e troppo noto, perche si debba qui ricordarlo. 
. Il .Popolo italiano vive dunque nella disciplina, che tutto coordina ed armonizza. L'uuita degli sforzi 

··e da ricercarsi nell'unita degli spiríti. Se !'Italia oggi reagisce alle difficolta del momento con energia 
e vólonta costruttiva, · cío si deve al Fascismo che ha saputo imporre la disciplina, animan
dola con 1,1na fede che suggerisce tutti gli sforzi e tutti i sacrifici. Il lavoro ed il risparmio 
italiano sono, ormai, due forze 
morali ed economiche, che il 
Regime ha. saputo educare ed 
abituare alla elevata compren-

. sipne dei suoí µover i socialí e po
litici. E con questi mezzi che il 
Fac;cismo ricostruisce le nuove 
fortuue della Nazione, alle quali 
tutte le energie produttíve ten
dono con la fede ed íl lavoro di 
ogni giorno. 

Mentre altri Stati, piu ricchi 
di noi, perche pfü largamente 
provvisti di materie prime, di 
Colonie, ecc., si dibattono in una 
c.risi che paralizza le iniziative e 
tronca i propositi ed í mezzi di 
ripresa; l'Italia da la dimostra
zione della sua volonta di potenza 
e di a'>cesa. Gli e che la civilta 
fascista ha superata in Italia 
da oltre undici anni quella crisi 
morale e di coscíenza, che e alla 
base delia crisi economica mon
diale. Da noi, ormai, vi e la 
visione dei nuovi compiti che 
l'Italia si e assunti nel mondo; e 
da -essa che noi -ricaviamo la 
forza che ci fa avanzare, mentre 
gli altri sovente debbono ripie
gare. 

Troppe preve eloquenti, ric.a
vatesi non solo dalle statistiche, 
ma piii ancora dallo spirito uni
tario che anima la Nario11e, con
fermano l'ascesa dell'economia 
fascista e dei suoi principii nel 
mondo. 

Gennaro E. Pistolese 
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La licenza abbonamento 
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(Abbonamento annuo L . 30) - TORINO - Vía Arsenale, 21 



Di -guardia 

a/la ostra 
I 

di 

t /1 L A Mostra custodisce i documenti della Jede eroica che ha PO r U 8 salvato l' Italia; ed era giusto che fossero chiamate all'onore 
di montarvi la guardia UJ rappresentanze di tutte le cate
gorie e le gerarchie del popolo italiano. 

In questo onore si sono avvicendati i corpi armati, gli 
e2:-combattenti di ogni arma, i vecchi squadristi e i giovinetti 

Geno va 
in Camicia Nera simboleggiando il f atto che la Rivolunone 
abbraccia il passato, il presente, l' avvenire e salda la noslra 
unila nanonale. 

Gerarchi e gregari, anziani e giovanissimi hanno imbrac· 
ciato il moschetto sulla soglia che le moltitudini varcano con 
jlwso incessante per rivivere la lotta redentrice. Ora il Regime 

ha chiamato la guardia dai ranghi stessi del lavoro, cominciando coi lavoratori del porto di 
Genova: saldissime anime italiche. 

Mentre il DUC~, nel consegnare libretti di pensione e stelle al merito del lavoro, frutto 
e premio della fatica onorata, riaffermava che il Fascismo, rivoluzione di popolo, dara a 
tutto il popolo la coscienza e la responsabilita dello Stato, gli operai di Genova, montando 
la guardia alla Mostra, hanno rappresentato la viva realta per cui le forze nazionali 
sono senza eccezione a servizio della Patria, pronte alle opere e pronte alle armi. 

L'operaio italiano e un milite della Rivoluzione fascista, che, dopo averlo sottratto all'errore 
e allo sfruttamento demagogico, gli prepara, avanzando, la ricompensa per la disciplina 
prontamente accettata e per lo sforzo entusiasticamente compiuto. 

L 'operaio,. prima. che il- Fascismo reslituisse all' Italia la sacrt:r" kgge del loooro e la pace 
sociale, era la bestia nera dei Govemi e il giocattolo dei sovversivi. Non si voleva e non 
si sapeva considerarlo come un cittadino da onorarsi e carne un soldato della Patria su cuí 
f are assegnamento per qualsiasi oper'!' di bene. Oggi esaltato e domani vilipeso, mandato allo 
sbaraglio quando c'era odor di strage, possibilita di rovina, e messo in disparte quando si 
irattava di. realizzare qua#rini e o,wri, l'o-peraio- Ot!e1Ja finiú>- per sentirsi solo e la sua anima 
si era chiusa in una profonda diffidenza o in una amara e sterile rivolta. Il Fascismo l'ha 
chiamato alla luce, lo ha fatto partecipe della sua gigantesca costruzione, gli ha detto: lo 
Stato non e i l tuo nemico, e la tua casa; entraci a fronte alta, con la coscienza sicura. 

1 Fucisti Uninreitari di Padon montano la guardia alla Moatra 
della Ri't'obniooe 

Le masse lavoratrici hanno 
compreso, con la mira5ile 
intuizione che e nello spirito 
italiano, il richiamo fascista. 
L'operaio a cuí era stata tante 
volte promessa una rivoluzione 
che doveva empire di polli le 
pentole e far cambiare di tasca 
i portafogli; e che, dopo essere 
stato vittima di infiniti giuochi 
di prestigio, non credeva piu 
a nulla e a nessuno, ha sen
titu-fmalmente di poter avere 
una Jede, di poter dare l' anima 
e il braccio a una causa 

-lmona. 
S' e messo agli ordini del 

DUCE, in Luí riconoscendo il 
Capo che non sbaglia la strada 
e ama chi lo segue. Quando e 
occorso, ha versato il proprio 
sangue a flanco dei camerati 
di ogni altro ceto, ha lavorato 
con passione, si e agguerriw 
per qualsiasi prova. « La Pa
tria non si nega, si conqui
sta», aveva detto il DUCE; 
e l'operaio italiano ha parte
cipato con generoso impeto alla 
conquista della Patria. 

Ora che la conquista e com
piuta e che i vasti orizzonti 
della dominanone italiana si 
ria prono, e l' Italia stessa che, 
con la volonta del DUCE, 
chiama gli operai a montare 
la guardia alla Mostra della 
Rivoluzione. 

1 portuali di Geao't'a montano la guardia alla Mostra della Rholasíone 

e OME i soldati e come gli 
• • / l. • t • operai, anche i Deputati . . .asc,s 1 f ascisti hanno avuto l'onore 

di montare la guaraia arta Mo
stra. Il Parlamento <klle chiac
chiere e finito, l'AssembleaLegi-denuf af j : : slativa del Regime comincia la r sua vita con una manifesta· 
none severa: al pari di qualun- . 
que gregario, i deputati pre

sentano il moschetto e ricevono la consegna. P: stata una cosa 
veramente romana il passaggw del martipolo di gerarchi armati 
per le vie dell'Urbe. Alla Mostra, pochi comandi recisi, uno 
scatto d'armi: un esempio. L'esempio da cui esce il significato 
che il dovere e di tutti e per tutti, Non v'e altro onore che il 
dovere. L 'ambinone del gerarca e quella di servire come tutti 
seroono. Ogni diversa ambizione va contro la nuova legge di. 
vita data dal Fascismo al popolo italiano. La guardia dei ge· 
rarchi alla Mostra ha espresso, in un modo quanto mai preciso, 
che popolo e la totalita degli italiani, non una classe, uno •trato. 

Questo nostro popolo ha nella Mostra della Rivoluzione Fasci
sta un monumento di grandezza senza riscontri nel mondo; e 
percio da ogni rango del popolo escono le sentinelle che prendono 
e trasmettono la parola d'ordine sulla soglia del Sacrario, la 
cui custodia e un premio per coloro cui viene aifidata 

Chi comanda ha la stessa discip_lina di chi obbedisce. Questa 
áisciplina e uriica: essa ripartisce i compiti ma non concede 
esenzioni; e l'atto di Jede dell'Italia nel proprio diritto e nel 
proprio destino. 

Quando il-Segretario del P--artito-ha riler,ato-- un-Milite-, pnn
dendo il suo posto di guardia, ha detto che tutti noi fascisti 
siamo soldati, qualunque sia la nostra personalita. L 'Italiano 
d'ogni rango indossa la Camicia Nera per la gioia di obbedire. 

Senza obbedienza non esiste coscienza. Colui che riassume nel 
suo genio tutto il comando - il DUCE - obbedisce anch'egli 
a un supremo comandamento: quello della Patria. n fascista, 
gerarca o gregar-io, che impugna z~ armi e prende una consegna, 
ha davanti a se la figura del DUCE, símbolo vivente di una 
devozione senza limiti alla gloria d'Italia. 

E una viswne che rende faro lo sguardo e protende l'anima 
nel desiderio di nuove responsabilita, di opere che diano uno 
sfogo al nostro bisogno d'anone, alla nostra sete di avanzata. 

Noi sappiamo che qualunque cosa faremo non riuscirerrw 
mai ad essere abbastanza grati al DUCE, per cio che Egli ha 
fatto di noi, portandoci in alto, e in salvo. Ma vogliamo al
meno dimostrargli d'esser suoi, anima e corpo, col mettere tutw 
il nostro orgoglio nella disciplina che egli ci ha dato. 

1 OLIO SASSO 1 
s 



Mussolini e Corridoni J 

L 
A storia e vita, svolgimento di eventi e di passioni, travaglio 
di spiriti. Per questo nelle sue svolte salutari e decish,e, 
essa sceglie e stacca dalla massa gli uomini che le abbiso

gnano ; e non cerca mai i tiepidi e gli inerti, cerca i com
hattivi. gli inquieti, coloro che hanno dimostrato di temere l'immo
bilita ed ogni loro sforzo o sentimento e stato es¡iresso e si e 
diretto contro la norma fissa, contro la regola stabilita, contro la 
riga, contro la tranquillita, contro la pace. Questi uomini non banno 
ancora il senso preciso di quello che domani li aspetta; e tuttavia 
si 1nuovono, agiscono, insorgono, disturbano le acque piane e 
stagnantí, dove gil altri uomini hanno affondato, glorificando la 
propria inerzia e la propria sedentarieta, come se esse fossero un 
punto dí arrivo, una conquista. Ma di questa passivita la storia non 
sa cosa fare ; il suo cómpito non e di restare, e di procedere; anche 
gli errori e le deviazioni, quando nati dall'azione, dalla lotta, da 
un dinamismo acceso e magari disperato, hanno la loro ragion 
d'essere ed il loro sapore. Cosa era l'Italia poco dopo lo scoppio 
della guerra mondiale? Quale lo stato d'animo del popolo e della 
borghesia? Cosa c'era di vivo, cosa aveva veramente senso nella 
realta di quel momento? Tempi che paiono lontani e quasi dimen
ticati; e tuttavia un puntod'appoggio che si offra alla nostra memoria 
e possiamo senza fatica ricostruirli, rivederU. Rivedere la citta e la 
provincia; il mondo industriale edil mondo commerciale; i1 popolo 
e la borghesia; l'intellettuale e l 'operaio. Epoca piuttosto fattiva; 
ma soltanto materialmente; che lo spirito o e sopito o si contenta 
di piccole conquiste. Le quali possono avere anche un certo valore, 
ma un valore puramente fiduciario, cioe di bassa e limitata circola
zione. Il mondo di fuori ? O non esiste, o non lo si vede; o se si, solo ed 
in quanto lo legano a noi interessi finanziarii e contratti affa
ristici. Poche reazioni sentimentali; e subito e facilmente placate, 
subito e facilmente passate in giudicato. Ambizioni, non ne parlíamo; 
ma neanche il modesto orgoglio di contare, di non essere degli 
ultimi. E servire se l'utile lo impone: servire senza paura e senza 
rimorso chiunque; purche la tasca cí guadagni e non sia compromessa 
in alcun modo la nostra tranquillita. Se il govemo qui e la commette 
qualche bassezza o e giuocato in pieno, nessuno seriamente se ne ram
marica, nessuno soffre i1 contraccolpo dell'ofiesa o della sconfitta. Ordi
naria amministrazione, faccende della burocrazia e della politica, que-

E necessario che ad un certo mo
mento questi istituti che noi abbiamo 
creato siano sentiti e a'Jvertiti diret
tamente dalle masse come strumenti 
attra'Jerso i quali queste niasse mi
gliorano il loro lfoello di 'Jita. Bisogna 
che ad un certo momento l' operaio, 
il lavoratore <lella terra possa dire a 
se stesso e dire ai suoi: « Se io oggi 
sto ejfettfoamente meglio, lo si de'Je 
agli istituti che laRivoluzione fascista 
ha creato ». In tutte le societa nazio
nali c' e la miseria inevitabile. C' e 
un' aliquota di gente che vice ai mar
gini della societa. Di loro s' occupano 
speciali istituzioni. Vice'Jersa quell o 
che de'Je angustiare il nostro spirito 
e la miseria degli uomini sani e validi 
che cercano aff annosamente e in vano 
il lavoro. M a noi d.obbiamo voler che 
gli operai italiani, i quali c'interes
sano nella loro qualita di italiani, 
di operai e di f ascisti, sentano che 
noi non creiamo degli istituti soltanto 
per dar forma ai nostri schemi dottri
nari, ma creiam.o degli ístituti che 
devono dare ad un -cer-t-o moment-o 
dei risultati positivi, concreti, pratici 
e tangibili . 

MUSS0LI1VI 

stioni che toccano ed interessano 
soltanto chi sta in alto e dirige, 
peggio per lui, la cosa pubblica. 
Con ch~:sto non si vuol dire che 
man · o i cittadini che prote
stano. E nella psicología del 
borghese protestare, ed e nella 
psicologia dell'italiano. Ma sono 
proteste appena formali; come 
una sorta di catarro alla trachea 
che non arriva mai a diventar 
tosse. E se in qualcuno lo di
venta (si pensi ai sistematici 
oppositori; del giomale, della 
piazza, della Camera) non si 
tratta mai di gente che risponda 
ad lll\ª vera mística del cuore. 
Sono oppositori per modo di 
dire: gente che e nata col bacillo 
della rettorica, ma senza ossa
tura morale e psichica; e bla
terano, chiacchierano, scrivono, 
invitano i1 popolo alla ribellione, 
ma in coscienza nulla hanno da 
difendere o da combattere: non 
diciamo un'idea, ma neanche un 
sentimento. Retori insomma, nien
t' altro che retori: borghesi, niente 
altro che borghesi. Anche se la 
borghesia e la rettorica essi gin
rano e rigiurano che sono il loro 
panno rosso. C'e bisogno di ricor
darne i nomi e l'opera? Non c'e 
bisogno: che la guerra prima ed 
il fascismo dopo, 1i hanno uno 
e tutti ributtati nel limbo de
gli inetti, da dove soltanto il 
caso o la fortuna li avevano in 
momenti di pac~ e di con
quista tirati fuon. 

• 
Ma ecco qui alla Mostra il 

ritratto di due uomini. Sono due 
giovani, uessuno dei due rivela 
nel viso e nel corpo qualcosa di 
eccezionale .e di turbante. Uno 
e alto, bruno, pallido, dinoc
colato; l'altro piu quadrato, piu 
duro di mascelle e di sguardo, 
ma J?allido anche luí. Entrambi 
vestiti alla buona, quasi all'ope
raia. Ne eleganza, ne brio, ne 
vivacita. Si direbbe anzi osten
tino una certa trascuranza, an
che con una certa pesantezza. 
Corridoni e Mussolini. Ritratto 
semplice, banale: non si tratta 
del ritratto di due uomini che 
escano freschi freschi da un.a 
vittoria clamorosa. E pure ]a 
storia nuova d'Italia comincia 
proprio qui, da questo felice 
incontro di due nature fervide e 
virili, da questa amicízia soli
dale; sono loro i primi espon,enti 
di un'Italia che comincia a ger
mogliare ed a vivere, a tormen
tarsi ed a lievitare. Siamo nel 
mille novecento quattordici, il 
mille novecento quindici si ap
prossima; chi ha il senso netto 
dell'epoca, chi intende, chi per 
primo prevede gli avvenimenti 
che verranno, e da che parte e 
necessario fi.ssar lo sguardo ed il 
coraggio? Loro, quasi soltanto 
loro. E la ragione e precisamente 
questa; che ne l'uno ne l'altro 
hanno spese le proprie forze fino 
ad o~i per un fine puramente 
ambíz1oso e sterile; che entrambi 
si sono negati alla rettorica ed 
alla vanita; che quel che in essi 
bruciava non era l'otgoglio, mail 
sentimento. Essi sono stati socia
listi per obbedire ad un moto 
spontaneo del cuore; e se hanno 
lottato per sollevare il popolo 
dalla sua lllÍSCria, lo hanno fatto 
sul serio, místicamente; non han
no guardato i1 popolo da lon
tano fingendo di servirlo, ma.in 
realta volendo servire a se stessi. 
Oh -non sono borghesi, Joro, ca
mufiati da messia, da salvatori 
apocalittici. Sono popolo essi 
medesimi; e peró, quando una 
realta nuova s'affacciera, una 
realta che potra veramente sal
vare questo popolo, sia pure 
attraverso strade certoinattesee 
certissimamente dure epericolose, 

Noi abbiamo respinto la teoría 
dell'uomo economico, la teoría libe
rale e ci sianw ínalberati tutte le 
colte che abbiamo sentito dire che 
íl lacoro _e una merce. L'uomo eco-
nomico non esiste: esiste l'uomo inte
grale che e político, che e .economico, 
che e religioso, che e santo, che e . 
guernero. 

MUSSOLINI 

essi sfideranno anche l'impopolarita , magari rischieranno Ja 
vita, ma non tradiraIU10 nel popolo se stessi e se stessi nel 
popolo. 

• 
Giomate torbide, settimane e mesí dolorosi. Ma, avviata la 

battaglia, il loro fervore non diminuisce, cresce; perche la 
convinzione di servire ad una giusta cauc;a, aUa sola anzi che 
meriti una spesa decisa di forze e di cuore, e ormai nei due uo
mini ferma, assoluta. E quando vi~e il maggio trionfale e le 
citta epicamente s'accendono e }'Italia intera grida • guerra 
guerra •. Mussolini ed il suo compagno di lotta sen tono per la 
prima volta dopo tante ore gelide e disperate, il senso caldo 
della vittoria. Benche tale ancora non, sia · o lo sía soltanto 
idealmente. Ma anche se esistono ancora • molte zone sorde 
se quel grido non, e di tutti, ma appena di una minoranza entu: 
siastica e veggente, que! che conta per loro e prima di tutto di 
aver superato un momento critico e poi di aver affennato con 
un accento inconfondibi,le la loro presenza attiva nell'epoca. 
J?opo, quello che puó .. avvei:ure non si. sa; una nuova esperienza 
s1 apre e non certo pm facile della pruna; la morte domani puó 
attenderli sulla prima trincea dove fatalmente saliranno· ma 
il passo che hanno osato non e stato sprecato; e resteranno ' mol
ti n~núci, forse. ªWJ?,~teranno anche, ma si sono a~ch~ guada
gnati non pochi amiCJ ; e che sapore, che calore ·dt giovinezza 
in queste voci nuove ed insperate che oggi si avvicinano a loro e 
credono in loro ! 

Ventiquattr<? n:aggio 191.r ec~o qui_ i ?-OC1;UD~ti. ecco le fotogra
fi.e, e~co a diecme e diecme 1 segru v1tal1 di quella straordina
na g1ornata. La quale fu beila certo in tutte le maggiori citta 
ma, a Milano assai piu che bella, epica. Perche nelle vie si sentiv~ 
il popolo, il vero popolo anonimo; e Mussolini non si vedeva, 
non appariva, ma la. sua presenza era nell'aria, circolava a sommo 
delle grida e degli evviva, per la prima volta il suo nome fino 
a ieri poco noto e, se noto, ancora poco caro, galleggió in quel 
clima primaverile di giovinezza e di audacia, ripetuto a gran 
voce come !'ultimo emistichio di un inno. 

Il primo passo, la prima tappa verso la rivoluzione s'era que! 
giomo compiuta. 

Mario Puccini 
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Biloncío deí · Littoríoli 
dello culturo e 
I Littoriali della cultuxa e dell'arte che si sono 

conclusi l'altro giorno a Firenze vanno posti 
fra i documenti piu insigni della nostra 

epoca. Testimoniano solennemente come 
e quanto la Rivoluzione Fascista abbia 
affinato e potenziato, nel volgere di 
solí dodici anni, la vita spirituale 
della Nazione. Rivelano i lineamenti 
della · prima generazione del Fa
scismo: maturata dall'adolescenza 
alla giovinezza n ell'atmosfe:ra sem
pre piu appassionatamente co
struttiva del tempo di Mussolini. 

La coorte dei giovani che· hanno 
preso .parte ai bei cimenti e -
ci si permetta la locuzione gros
solana - un « campionario » delle 
virtu della razza non piu lasciate 
crescere come arbusti selvatici, ma 
razionalmente innestate al tronco di 
quella sveglia coscienza collettiva che 
e una delle grandi vittorie conseguite 
dal F.ascismo. Non si fondano soltanto 
le nuove citta: si creano gli uomini nuovi, 
« del tutto úriconoscibili dagli italiani di 
ieri ». Nel Fascismo, per il Fascismo, e 
lo spirito che vince: lo spirito che di
lata i propri orizzonti fino ad identi• 
ficarli negli orizzonti della Patria. 
Vogliamo prescindere dai risultati 
particolari delle ga:re fiorentine 
- risultati, tuttavia, superiori 
alle previsioni piu ottimistiche -
per meglio sintetizzarne il valore 
altissimo in un'affermazione che 
sia quasi la somma dei valori spe
cifici. Vogliamo affermare che i 
Littoriali della cultura e dell'arte 
hanno in modo lampante ed ine
quivocabile dimostrato che la prima 
generazione integralmente fasdsta -
composta di giovani fra i diciotto ed i 

La preparazio
ne spirituale dei 
giovani dovra 
es ser e 
cata e 
fetta. 

intensifi-
resa per-

(Dalle dí.tptuiz.ioni tkl Segrelario 
tkl ParliJo ai SegreJarí Fedtrali). 

venti
quattro 
anni - ha 
raggiunto, 
clima ardente 
la Ri voluzione, 
una precoce ma
turita d 'intelletto 
e di spirito che, 
unita alla prepa· 
razione viva e pro
fonda, alla intelli
gente serieta degli 
studi compiuti, la 
:rende idonea ad 

EC<lO la clauifo;a definiti110 dei G. U. F . pomciponri 
oí. Lutoriali di culwro ed am: Firense punri 610, 
Romp 424, Milano 384, Bok>gna 202~ Torino 180, Pisa 
126, Napoli 117, Venuia 99, PtUUWa• 80, Triute 40, 
Parma 31, Palumo 31, Ra11enna 31, Genova 29, Salerno 
28, Macerata 24, Cuneo 18, Rieti 15, Brucia, V-acensa, 
Savona e Calania 13, Sauari 11, L-ucca 10, Pavia, 

Siena e Perugia 9, Ferrara 7 · 

' 

del'I'orte 
entrare nei quadri attivi della nazione fascista. 

Non e il caso di rievocare qui - sía puxe per 
dare una idea pii'l netta di quanta strada 

abhia percorso in dodici anni la gioventii 
italiana - un passato che possiamo ben 

dire sepolto. Stabilire un paragone 
fra la luce e l'omh:ra, a che sco

po ? Senza contare che il Fasci
smo ci ha appreso a indirizzare 
i nostri paragoni verso il meglio 
che e da raggiungere e non verso 
il peggio da gran tempo supe
xato. 
I Littoriale della cultura e 
dell' arte sono un anelito al 
meglio: piu che un anelito, una 
certezza. Questi giovani che sanno 

c_osi pienamente aderire ai prohlemi 
sociali morali, spirituali d ella no

stra epoca; questi ventenni gia ca
pací di costruire, in ogni campo, al

cunche di solido, quadrato, equili
brato, du:revole, non in nome di un'am

hizioncella da soddisfare, ma per una irre
sistibile id e ali ta eh e e lievito alle 

intelligenze, sono il fiore dell'ltalia 
di domani, i futuri continuatori di 

quella Rivoluzione gia consegnata 
alla storia come un nuovo ordine 

ed un nuovo modo di vita. Civilta 
in continuo superamento e per
fezionamento di se stessa. Riaí
fermazione quo~idiana della 
supremazia deJlo spi:rito sulla 
mate:rfa. Scuola di potenza. 
Forza saggia ed illuminata i1 

cui domani e sempre pi u in 
aho dell'oggi. 

Diremo che, a t t.:r ave r so le clas
siche gare di Firenze il Fascismo 

ha dimostrato di aver saputo an
ticipa.re di . dieci anni la vita attiva 

de 11 o 
spi:rito; ha 

fatto s1 che 
gli uomini possa
no rendere a ven
t'anni quello che 
in altri tempi ren-
devano a trenta. 

Questa e la mes
se che abbiamo 
raccolta in attesa 
che maturi il grano 
dell' anno dodici. 

Guglielmo Danzi 

... * •• * • * • 
LA.ST RE 

PELLICOLE 

• 

CAR TE 

Ho- viJitato co~ molta soddis.kifJne.. la... Ma.r.tra 
molto interesse ho seguito il vos/ro convegno. Ave te 

dei Littoriali e con 
dimos/rato coscenziosa 

PROPOTTI 
ITALfANT 

preparazione e peifetta disciplina. Quanti hanno partecipato ai Littoriali, 
quanti parteciperanno alle future competizioni, sono da considerarsi, come io 

TELEGRAFATE 
li considero, gid fattivi collaboratori del Regime Fascista ne/ campo del 
pensiero che sa tradursi in opere di vita. Organizzatori e vincitori, tutti 
giovani del tempo di Mussolini, che hanno il fascismo ne/ sangue, merifano 
il piu ampio elogio. 

ACHILLE ST ARACE 

vie ITAl.CASl.(;; 

e ITAl.O ~APIO .. 
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••• ••• ••• Teatro ·fascista 

per il. popo/o fase 
L E olimpiadi dello spirito della giovinezza universitaria fascista che si sono svo1te a Firenze - citta piu di ogni 

altra degna di ospitare tale manifestazione - si sono d omenica scorsa concluse l:on una significativa ed efficace rievo
cazione teatrale della guerra vittoriosa, della Rivoluzione e della ricostruzione. La vicenda di questo nuovo ed audace 

tentativo e gia stata riprodotta su questo giomale. Sinteticamente, potrebbe dirsi che essa realizzi sul teatro, quello che 
il DUCE ha detto al Consiglio delle Corporazioni : Questo e il tempo 1zel qi,ale te anni /uro1w corona/e da vitloria. Si rin-

novano gli istiluti, si redime la te1'1'a, si /ondano le cittd. 
Tutti ormai sanno ció che significhi quella magica formula: I8 B. L. Si tratta di un tipo di camion. o meglio del 

q camion tipo» che durante la guerra - impareggiabilmente guidato dai soldati dei repartí automobilistici- ha fatto 
miracoli per rifornire le nostre truppe, e per portare rapidamente sin sulle linee di fuoco i nostri rincalzi o le 

nostre magnifiche e leonine truppe d'assalto. 
Finita la guerra, anche i camion, come gil uomini, sono stati smobilitati, per esser utilizzati nei compfü di 

pace. Quale e il destino che spetta ora al nostro I8 B. L ., che - come e noto - e il personaggio principale 
dello spettacolo che si e svolto a Firenze ? 

Forse quello di passare - carico di reduci vittoriosi - sotto archi di trionfo, tra ali di folla che 
applaude e che getta dei fiori ? Nemmeno per sogno. Dopo il fango e la polvere delle gloriose strade 

carsiche, il I8 B. L. deve muoversi in mezzo ad un fango ancora piu viscido e limaccioso: quello 
della canea bolscevizzante, che dopo aver sabotata la guerra, irr ide alla vittoria e calpesta gli 

ideali per i quali migliaia e rnigilaia di giovani avevano da poco sacrificato la vita. Tutto 
sembrerebbe ormai finito per il I8 B . L.,che - anche nel rantolo affannoso del proprio motore -

tradisce la propria stauchezza e la propria sfiducia. 
Ma un gruppo di giovani audaci, illuminati ed ispirati da un grande Capo, si impossessa del 

vecchio camion di guerra, e ne fa seudo ed arma per nuove sanguinose ed audaci azioni. 
La guerra infatti non e finita. Occorre spazzare all'intemo, col ferro e col fuoco, i nuovi 

nemici della Patria. Edil camion assiste - e partecipa - a questa nuova epopea, all'o
locausto di nuove vite, e finalmente al trionfo romano del Fascismo. 

Ma nemmeno ora la sua fatica e conclusa. Occorre ricostruire, bonificare, edificare, 

Glonul Fucittl dJ NopolÍ a co•ollo 

ed il vecchio camion non puó restare assente. Nelle 
paludi Pontine, ad un.cenno di Mussolini, i vecchi 

-guerrieri, i veterani delle battaglie del Carso, 
dell'Isonzo, del Píave si trasformano in operai, 
in contadini, in dissodatori di terre ed in co

struttori di citta. ed a questa nuova costru
zione anche il nostro r8 B. L. porta le sue 

non metaforiche pietre. Dove era la 
palude, sorge la citta dal nome augu

rale : Littoria. I suoi costruttori, fian
cheggiati dal camion fedele, si avan

zano con metodo e tenacia romana, 
ma la macchina per quanto nobile 

e generosa, non resiste sino al
l'ultimo. Un giomo - sul 

ciglio di un fosso che dovra 
venir colmato - la vec

chiamacchina ansimante 
si arresta - fulminata 

dallo sforzo che- in 
tanti anni non ha 

avuto soste - e 
gil operai che 

hanno amato 
questo loro 

aotico stru
mento di 

di pace ha sempre e costantemente 
accompagnato la loro fatica, decidono 
di seppellirlo, come un antico guerriero, 
nello stesso fosso, al margine della nuova 
strada consolare che essi stessi costruiscono. 
Questa e la vicenda che si e svolta, di fronte 
a ventimila persone adunate sulle rive dell'Arno 
a Firenze, domenica scorsa. L'aspettativa, suscitata 
dappertutto da questo lavoro, e stata notevole e meri
tatissima. Le nuove generazioni disertano il vecchio 
teatro ottocentista e borghese che, salvo rare eccezioni, 
non aderisce per nulla alla sensibilita ed alle esigenze dei 
giovani del nostro tempo, del tempo di Mussolini. I cento 
modi di cucin.are i sentimenti e le aberrazioni del trinomio 
moglie, amante e marito, hanno fatto venire tanto di barba a 
tutti, ed interessano se mai i signori che marciano ancora con le 
ghette, il monocolo e i1 bastone dal pomo d'avorio. Anche il teatro, 
come le altre espressioni artistiche, deve battere altre strade. Una 
di queste, e precisamente quella indicata da r8 B. L. La mia opi
nione e che, se pure questo lavoro non e perletto, e tuttavia destinato 
a rimanere nella storia dell'arte drammatica italiana perche e rap
presentativo di un nuovo clima e di un nuovo orientamento di idee e di 
sfor,:i. Esso e comunque un gesto di audacia rivoluzionaria, e come tale 
,·a sopratutto giudicato. Dopo gli eterni visconti dai nomi alla francese, e gli 
infallibili Don Giovanni, abbiamo come personaggi di una vicenda teatrale 
delle mitragliatrici in piena azione, dei pezzi di artiglieria e dei motori di aeroplano. 

Ed.a n.oi giovani d-LMussolini, la vo.ce di questi stru
menti piace in manierl! veramente notevole, anche se 
dobbiamo ascoltarla soltanto come una finzione scenica. 

D' altra parte il DUCE, all'assemblea degli scrittori 
fascisti aveva chiesto - perle masse del popolo italiano -
un nuovo tipo di teatro, che potesse avvincere, educare e mi
gliorare. Ed il manipolo di giovani scrittori fascisti che - capi
tanati da Pavolini - ha concepito e r ealizzato questo lavoro, ha 
bene operato scegliendo decisamente questa nuova strada, anche se 
presentava infinite difficolta. C'e poi qualcuno che - anche a pro
posito di I8 B. L. - ha parlato di precedenti moscoviti in materia. 
Sappia costui che il teatro « di masse per masse • ha origini perletta
mente mediterranee, e che si riallaccia cioe direttamente, alla tradizione 
teatrale dei greci e dei latini, che avevano i loro teatri, che ancora oggi 
souo am.mirati ed anche frequentati, all'aperto, ed avevano, come perso
naggio principale il coro che allor a non aveva certo le funzioni cosi modeste 
- ed anche, se vogliamo, cosi poco divertenti - come sono quelle che gli 

l Cudall t1ainniwi ,11 P•••.,• ..i D•pol••oro .U Lhto.-la 

sono rimaste in un settore del 
teatro moderno. In sostanza, l' e
sperimento di Firenze, che puó es
sere considerato come un punto di 
partenza, e non certo come un punto 
di -arrivo, e riuscito. Si tratta di continuare 
ed anche beninteso, di migliorare notevol
ruente, con metodo fascista per fare in modo 
che - anche traverso il teatro - il popolo 
italiano viva sempre phi integralmente nella 
nuova e fervida atrnosfera creata dalla Rivoluzione 
delle Camicie Nere. Dino Gardini 
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Gíovaní 

f ascístí 

al (ardello 
n 29 aprile dell'Ann-0 XII quattromila Giovani fascisti, 

al comand-0 del Vicesegretario del Partito on. Serena, hanno 
compiuto una marcia da Riolo Bagni al Cardello, per rendere 
omaggio alla tomba di Alfredo Oriani. . 

La stessa marcia fu compiuta il 27 aprile del 1924-II 
dal DUCE, il quale pronunzio un memorabile discorso, rivol
gendosi particolarmente alle Giovani Camicie Nere. Del discorso 
riportiamo la parte con.elusiva. 

I soliti pedanti, che sono capaci della analisi e si perdono 
troppo spesso nella sintesi, hanno domandato se noi fascisti 
avessimo le carte in regola per il grandissimo Oriani. Il fatto 
che il ñglio di Alfredo Oriani indossa la camicia nera e la 
risposta piu esauriente che si possa dare ai nostri avversarii 
di tutti i colorí. 

Piii gli anni passano e piii le generazioni si susseguono, 
appare chiaro che anche quando i tempi sembravano piu 
oscuri ed il tempo in cuí la política del piede di casa sem
brava il capolavoro della saggezza umana, ~edo Oriani 
sogno !'impero. Nei tempi in cuí si credeva alla pace univer
sale perpetua, Alfredo Oriani avvcrti che grandi tempeste 
erano imminenti e che avrebbero sconvolti i popoli di tutto · 
il mondo. In tempo in cui le classi dirigenti esibivano ogni 
debolezza piu o meno congenita., Alfredo Oriani fu l'esaltatore 
dell'Italia, lo spirito rigeneratore della razza. Parole cosi sol~ . 
cosi universali non furono mai dette sulla faccia della terra. 
Noi, che pu.re non siamo giovanetti, ma, dal punto di vista del 
carattere, giovanissimi, siamo nutriti ,delle pagine .di Oriani. 

La storia d' Italia, cosi accidentata e tormentata, che e 
tutto un seguito di guerre civili e di rivoluzioni, la storia 
che a taluni puo apparire misteriosa e paradossale, a noi fu 
chiara e apparve lucida di un fato formidabilc attraverso i 
volumi della « Loua política». La política del mazzinianesimo 
e del positivismo trionfava nelle piazze e nei giornali, nei 
salotti e nelle coscienze. Alfredo Oriani getto alle folle italiane 
il volum.e della « Rivolta ideale » nel quale tutti i probleÍni, 
tutte le passioni, tutte le angosce e tutte le speranze del nostro 
italiano sangue vengono prospettate, illustrate, vivisezionate 
in uno stile conciso, tacitiano, che basterebbe da solo a costi
tuire la gloria di uno scrittoxe. Noi siamo nutriti di queste pa
gine. Le accettiamo come quelle di un profeta della Patria, di 
~ anticipatore del Fascismo, di un esaltatore delle energie ita
bane. Oso aff ermare che se Alfredo Oriani fosse ancora tra i 
viventi, egli avrebbe preso il suo posto all'ombra dei gloriosi 
gagliardetti del Littorio. 

V e_nga il popolo di Romagna a rendergli onore, poiche egli 
nel fis1co e nel morale aveva Je specifiche qualita della nostra 
st.irpe. Non fu solo gloria dell' Italia; a poco a poco· il suo nome 
viene conosciuto anche oltre le frontiere; se si considera la sua 
opera di artista, di filosofo e di storico, egli va valutato come 
u.no ~eg~ uomini, cal?itali e dominanti della storia e dello spi
r1to 1tahan0- nell ultimo- cinquantennio- Serbiamo.la.. sua me
moria, o giovani Camicie Nere innalziamo in suo onore i 
nostri gagliardetti e giuriamo si: questo tumulo che a qua· 
lunque costo noi vogliamo che l'Italia sia grande. 

CRSSR DI RISPRRMIO DI VEREELLI 
(ls1ituH2 con R. O.creto 19 agosco 1Ssr) 
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UANDO l' alba domenicale pal
pita salle belle citta italianc, 
dai mille e milJe pelli dei G:o

vani fascisti di tutta la penisoln, 
un gnglia.rdo canto di vita e di 
speranza saluta il sole che sorge. 
Sono i diciottenni, sono i ventenni 
che s'affacciano audnci alle soglie 
della renltü, formnti dalla sanita 
fnmiliare propria della stirpe nostrn, 
dalJa scuola clevatamente eduea
trice, dalle organizzazioni del Re.
gime che tendono a temprare spirito 
e muscoli. Da questa form!1zione 
calda, affettuosa, severa il Giovane 
fascista ha tratto quella forza spi
rituale e fisicn che lo pone all'a!
tezza dell'avvemre assegnatogli. 

Nel tempo buio del disordine ma
terialistico e sovversivo, la dome
nica, perduto il suo carattere augusto 
di giorno sacro ai piu nobili ideali 
religiosi, patriottici e civili, era divc
nuta il giorno dell'ozio malefico e 
dissolvitore, della gozzoviglia, del 
baccanale, dei saturnali confusi nel 
caos piu .vergpgnoso. I diciottenni 
e i ventenni di anteguerra, abban
donati a se stessi, non vedevano 

domeníca 

del Gíovane 

f ascísta 
in questo giomo la vita che sott9 l'aspetto della perdizione, non sognavano che lo sfogo dei desiderii piu 
inconfessabili, non ascoltavano che parole avvelenatrici nelle quali il disordine e la sommossa assumevano 
l'aspetto di grasse bagascie promettenti soddisfazioni repugnanti. 

Oggi invece non ci ~ono davvero piu barriere fra italiano e italiano, e i giov!\ni gia fortificati dalla durezza 
dell'officina e c.oloro che nello studio si sono nutriti di gloria italiana sono davvero tutti fratelli e dalle belle 
citta nostre armoniose di storia e di poesia, dalle campagne feconde di virtñ semplici e di salute morale, come 
di grano, di viti e d'olivi, dai mari sonori di battaglie e d'croismo, dalle montngne canute e pie come la sag• 
gezza degli avi, accorrono felici sotto i gngliardetti dell'unitñ spiritnale mussoliniana per vivere insicme la 
giornata festiva. 

• 
Ordine, disciplina, inquadramento :· ecco prim.i aspetti della vita domenicale, pur nclla sua pienezza di 

svago e di gioia. 
Saluto alla bandiera della Patria; Messa al campo che armonizza l'ideale d'Italia nel quadro della religione 

dci pachi nostri; poi le manifestazioni esuberanti di vitalitl'l come si conviene all'esuberante giovinezza che 
si cimenta nelle piu difficili gare. 

Come nei tempi piu belli della Grecia e di Roma le manifestazioni sportive sono in prevalenza. Come nel 
ginna,;io d'Atene, come negli stadi deíl'Urbe i giovr:m si fortificavano di salute e di ardimento per essere 
pronti contro il barbaro e l'invasore, quando dalle frontiere minacciate vemsse il grido d'allarme, cosl oggi 
nei cento e cento campi della nuova Italia la gioventu fascista si prepara ai necessarii cimenti, monito 
solenne a tutti coloro che intendessero svalutare la potenza grande 
dell'Italia di Mussolini. 

Le Alpi e gli Appennini sfavillanti di neve brulicano di giovani Cami
cie Nere che nelle riunioní sciatorie gareggiano di temerario ardimento. 
Com'e bello il volto della Patria nelle altezze pure e vertiginoso di 
queste cime solenni ! Il piacere e lo svago si cementano in queste solitu
dini ampie con la vastitll di pensieri che volano come aqnile di altezza 
in altezza. In queste sue montagne do-ve !'Italia s'accosta al cielo piu 
di tutte le altre nazioni d'Europa, par che insegni davvero ai ~iovani 
fascisti che la difficile ascensione per le vie del dovere e premiata sem
pre dall'ideale altisrimo che si raggiunge. In questi vertici il Giovane 
fascista respira la grandezza a pieni polmoni, si forma l'idea 1:lella mae
stositii della storia, impara, toccando le vette, che grande e solenne cosa 
e la vita dEll'uomo iu generale e delfitaliano in particolare. 

• 
Migliain e migliaia di Giovani f ascisti, si allenano ai piu diffici1i 

cimenti atletici nell'anelito di portare alto il n ome della Patria fra le 
genti straniere, nelle gare e nei campio11ati mondiali. Come in tutti i 
campi della civilta umana trionfa il genio della stirpe italica, cosl anche 
in tutti i rami dello sport contemporaneo deve trionfare la salute 
fisica del nuovo popolo italiano. 

E mentre il Giovane Íilscista si allena alla corsa, al salt-0, alln mar
cia, facendo di questi esercizi il suo svago domenicale, la sua mente 
cor.e lontnna oltre i confini, oltre i mari, oltre i continenti e ·vede ij 
tricolore dell'ltalia bella sventolare in una terra sc-0nosciuta e lontann, 
fra popoli che padano lingue ignote, ma dove pur tuttavia il nome di 
Roma e presente nella sua favolosa immensitii. 

Il tr:icolore d'ltalia e accanto a tante altrc bandiere di tutte le 
nazioni, di tutti i paesi, e a lui, al Giovane fascista sognatore, sono 
affidati i colori i taliani e l'onore della propria gente. 

E si vede nella dura competizione, in quello stadio grandissimo, 
ncl fragore della folla innumerevole. Si sente Corte nel raggio dei tre 
colori, nell'acciaio taglienle~ della scure littoria. V cde fra le bandiere 
d'ltalia un gran ritratto del DUCE e nel sorriso incoraggiante del Capo 
degli Italiani d'oggi trova come una forza spontunea e invincihile che lo 
porta primo di tutti, come se le braccia stesse della Víttoria fo spínges-
sero al traguardo conte&-0. -

E sente l'urlo ciclopico, il clamorc gigantesco che lo saluta vittorioso 
e gli par di sentlre suJla bocea arsa dallo sforzo titanico il bacio della 
sua Italia che si china su luí e l'abbraccia. Questo e il sogno di vit
toria che ogni Giovane fascista porta nel cuore, quando, nelle gioconde 
domeniche clella sua preparazionc atletica, impara a superars'i di volta 
in volta. 

E, quando nella sera domenicalc, irrobusLito spiritualmente e fisi
camente, torna ncll'atmosfora carezzevole della famiglia, sente davvero 
la gioia e l'orgoglio d'cssere italiano ed e verameute felice d'esser nato 
in quesLo giardino della terrn, di appartcnere a quesla stirpe gent.ile ed 
eroica che sempre e passata ne! mondo apportatrice di lut·e e di civilta, 
che ha prodigato tesori a tutte le genti, l)JlChe <¡nando ne ha ricevuto in 
compenso ingratitudine e oblio. F. piif felice ancora e di vivere in t¡uesto 
tempo p ropiúo che si cbiamera nella st.oria i1 tempo di Mussolim. 

Virgilio Fiorentino 
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A mattina del 2 maggio a Milano avranno inizio 
i Littoriali dello Sportdell'A. XII. Sulli spaziosi 
campi delle gare, nelle vaste piscine, nelle 

arene agonali gli atleti dei 26 Atenei d'Italia combat
teranno, nella pienezza delle loro fresche energie fi.siche 
e spirituali, la loro piu bella battaglia per il primato. 

La tenacia messa nella preparazione, !'entusiasmo 
che tutti metteranno nella lotta, la volonta di vin
cere, coefficienti insuperabili per il crisma della 
vittoria, insiti in tutti con decisa energía, daranno 
alla battaglia la certetza della piena riuscita. 

Da un lato c'e un ambito primato da difendere 
a tutti i costi, dall'altro una ferrea -decisione di 
conquista uguale in tutti gli atleti di altri 25 Atenei. 

Lotta ad oltranza, dunque, lotta di forti, di generosi, 
di fascisti, insomma. 

A rendere piu serrato il combattimento, ai Llttoriali 
dell' Anno XII, per decisione del Segretario del 
Partito ed in pieno accordo con le Gerarchie 
superiori, parteapano gli atleti delle accademie 
militari, che vanno ad ingrossare, percio, in rilevante 
numero la gia accresciuta legione dei Fascisti univer
sitari. Ben 100· universitari partecipano ai giuochi, 
infatti, in piu dello scorso anno ed il G. U. F. mila
nese, che sui campi di Torino nell'Anno XI guada
gno l'ambita e M » del DUCE, dovra quest'anno 
combattere duramente con tutte le sue energie 
affinche l'aurea lettera onori ancora i petti dei suoi 

Sportivi ! 
l'APEROL 

forti atleti. Il numero dei parte
cipanti ai Llttoriali dell'Anno XII, 
diviso per ogni G. U. F. e il se
guente: Bari 56; Bologna 177; Ca
gliari 30; Catania 66; Camerino 45; 
Ferrara 44; Firenze 146; Genova 
200; Macerata 21; Messina 63; Mi
lano 300; Modena 57; Napoli 185; 
Padova 165; Palermo no ; Parma 
71 ; Pavía 71; Perugia 48; Pisa 90; 
Roma 266; Sassari 36; Siena 52; 
Torino 224; Trieste 76; Urbino 13; 
Venezia 83. Accademie militari: 

RIV 

aumenta la toni
cita musco/are e 

mantiene la forma 

I' APEROL e un aperitivo 
poco alcoolico, dissetante, rego
latore della digestione; a base di 

speciali erbe aromatiche 

Chitdete Opuscolo N. 2 
(gratiJ) al/o S111biümonto: 

S. L . FJll B ABBJEBI - ..P~va 

CUSCINETTI A SFERE 
SED& DI NOVARA - Corso Regina M.arghuíta, 8 

Caserca 52; Modena 60¡ Torino 35. 
Domenica 6 tnaggio, giomo del

l'inaugurazione ufficiale dei Litto
riali, tutti questi atleti sfileranno 
avanti al Segretario del Partito, 
avanti alle alte Gerarchie del Par
tito e dello Stato, avanti a tutti i 
Rettori delle Universita italiane e 
ad alcuni rappresentanti di quelle 
straniere. Tutti i gonfaloni degli 
Atenei, scortati dai vailetti d'onore, 
sventoleranno al sole cij <luesta fresca 
primavera di perenne g1oventu. Ed 
ogni atleta avra nel cuore la pro
messa di seguire il comandamento 
del DUCE: Vincere se.stessi, supera
re, migliorare, perfezionare sempre ! 

VITA 
DI 

MASSE 
S

I deve riconoscere che i penniferi seden1.ari si souo gettati con 
ritardo sn quella attualissima intuizione mussoliniana conte
nuta nella frase: sen$O collettivo della vitci. Essa rifletie anche 

1a tendenza moderna verso un accostamento di classi e la combi
nazione di vasti aggregati umani, ma sopratutto esprime un aspetto 
basilare della nuoya societa fascista, escludendo nettamente quella 
defonnazione che altrove tendono a trasformare « gli uomini in cifre "· 

In tale visione permanente di un límite, che, pur serbando la 
personalita taglia le strutture individualisticl1e, e contenuto un alto 
senso di equilibrio rivoluzionario. 

Ed e proprio in questa organizzazione collettiva della societa 
che sovrasta l 'istituto della gerarchia, inteso come graduazione di 
valori ed incasellamento di ognuno al suo posto. 

Tanto basta per dire: noi diamo ad ogni personalita una sagoma 
perfetta perche le attribuiamo nella scala sociale un detcrminato 
posto e proprio q uello piu adat.-to alla efficien.za delle sue attitudini 
fisiche ed intellettive, rendendola piu complessa per la coscient.e 
valutazione che deve-avere dei suoi confi.ui e dei suoi compiti. 

In cio e chiarissima la funzione del fascismo come restauratore 
della individualita. 

Ora, accanto all'individuo e sorta l'entit:'i " massa ~. ma il 
concetto di massa deve essere superato, nel senso che si deve 
andare verso la pratica di un costume di vita che sia realizzatore 
d'una coscienza della coilettivita. 

Questo costume e gia parzialmente in atto: senza ricorrere a 
quadretti che saxmo di cartolina illustrata al platino (l'operaio 
messo a gomito dell'impiegato in un treno popolare) noi esplichiamo 
forme di vita coesiva, destinate a generare stati d'animo collet
t ivi, che da momentanei debbono tramutarsi in permanenti. 

Le adunate di popolo, lo sport di massa, la folla vivente nello 
stadio, il canto corale, i1 teatro di massa, i campeggi e le colonie 
sono tutte espressioni di una vita collettiva, dirette a dare alla 
nazione un senso di esistenza unitaria. Perche si puo ritenere 
l'unitarismo come risultato detinitivo-nazionale del senso collettivo 
della vita, senso anche diretto a bruciare il regionalismo. 

Onde si possa costruire un arco di gente italiana, plasmat.a 
entro i confini come una sola anima e pronta ad una azione di 
universalíta, ad 1.wa azione <l'impero. 

Quelle citat.e costituiscono una catena di forme di vita che pro
pagandano i1 senso collettivo della vita e lo rendono substrato 
psicologico del nostro popolo, ma che lo limitano p recisamente 
ad alcune manifestazioni, al di la delle quali dobbiamo sospingerci, 
specialmente mediante la adozione nelle nuove generazioni di un 
indirizzo pedagogico che abbia una corrispondenza logica con l 'orga
nizzazione collettiva della societa. 

Un sistem a educativo, allora, che abbia per oggetto immediato 
la massa e non !'individuo, che tenda, piti che alla creazione di 
una pleiade di genialoidi, a dare una compagine di elementi, dotati 
di equilibrio morale, tutti portati ad un grado di preparazione 
sia pure mediocre, ma tutti atti a servire la rivoluzione e co
scienti di essere cellule operanti dell'organismo rivoluzionario. 

Quella pedagogía che Volt ha 
definito « imperiale », contrap
ponendola alla « romantica », 

e che puo essere luminosamen
te collaudata dalle generazioni 
fascist.e. 

Umberto Bernasconi 
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UTTA la lotta si combatte sul danaro. Le rivolu.zioni non rie
scono ad abbatterlo e perche esso resiste e sta, qualchecosa del 
passato che e vertebrale rimane e va :ill'avv~nire. Lo Stato infla

%iona e cioe inventa danaro, perturbando 1 valon e del danaro e delle 
merci. Ma e danaro. Lo Stato stabilina, frena i giuochi di borsa, rende 
b moneta scarsa, fa contrarsi tutta la vita economica della Nazione, 
decide dell'inabissarsi di centinaia di migliaia di imprese. E una 
rivoluzione. Ma e danaro, sempre danaro, sempre il potere, lo Stato, 
l'interesse generale, le cose, il lavoro debbono misurarsi con !'equi
valente a cui nessun amico come nessun nemico rinull%ia. Lo Stato 
paga i fornitori di armi anche nei paesi a regimi fondati sull'interesse 
generale. La difesa della Nazione non e interesse generale, e se questo 
e lo scopo della esistenza d'ogni cittadino, tanto vero che lo Stato 
in guerra si prende la vita medesima dell'uomo, perche lo Stato rico
nosce un suo debito verso i suoi cittadini che gli forniscono le armi 
cht sono le sue e le loro armi insieme? Tra individuo e Stato c'e 
di me.zzo il danaro. L'oro li divide. Lo Stato comunista deve tornare a 
ri~cere necessaria la divisione. Guadagnare e una cosa; interesse 
dello 'Stato e un'altra. 11 fisco regola, stabilisce la misura con la qua.le 
ci,¡ss:uno paga il suo debito all'interesse generale. 

Problema insolubile. Ciascuno di noi crede di esser padrone di un 
~getto, se all'oggetto corrisponde un equivalente in moneta, se l'og
getto e stato pagato. Non esisterebbero oggetti se non fossero desti
nati al mercato e non valessero. C'e, ci dev'essere in giro o depositata 
la sornma che li paghera. Svalutateli quanto e possibile, ma !'equivalente 
moneta c'e sempre. Lo Stato-scopo pare intenda dire al privato che 
dunque vivrebbe unicamente per l'interesse generale - interesse di 
altri privati, somma di tanti singoli interessi dunque:- - io- ti do
tutto quello che tu -avresti se dovessi procurartelo col tuo ·danaro. Per
che rispondi all'interesse generale, diventi uno dei tutti .ai quali .lo 
Stato, non essendovi piu profitto individuale ma dovendoti pur contra
cambiare con beneficü il lavoro, soddisfa bisogni e desideri. Nello 
Stato comunista i bisogni - lasciamo stare i desideri - della 
gente hanoo finito ptt avere- pochissima importanza. Ma in uno Strto 
ad interesse generale e difficile calcolare il limite dei bisogni e déi 
desideri che variano all'infinito da individuo a individuo. Ond' e che 
se lo Stato forte vuol curare la societa debole, bisogna le lasci l'illu
sione di venire vía rafforzandosi e guarendo, di potere a poco a 
poco fare da se, di ritrovare i segreti dell'armoniosa autonomía delle 
ini.ziative e delle prodw:ioni. Bisogna che le lasci l'incoraggiamento 
del profitto che, ormai, per volonta di Dio e malizia del diavolo, non 
puo essere tradotto e realiuato che in oro. 

Chi scrive queste righe e al corrente dei programmi coraggiosi 
e geniali che vorrebbero correggere i difetti dei sistemi finanziari per 
rapporto all'economia. Ma modifiche e rettifiche, critiche all'infla
%ione ed alla stabilizzazione non toccano il cuore del problema, 
e cuore del problema e il profitto e verita indiscutibile e che il profitto 
non puo essere eliminato se la molla degli sfor%i energici e fecondi 
deve continuare a furu;ionare. Le limitazioni che gli Stati ordinati e 
a principio severo di vita pongono alla misura del profitto non 
toccano la sostan.za del fatto. Non si puo possedere che ·individual
mente; non agisce la spinta della produúone che per ·un pro
fitto... Non_si puo potte- altro scopo- eh~ il-guadagno ail'attivita' che 
flll1%Íona mediante tutto un sistema graduato di profitti. 

BAi'ICO DI -Ro1vlt\ 
fOfilOAJO ÑU 1880 

CAPITALE L 200.cro.cro 

RISERVE L 65.(XX).(XX) 

ST. 
Benzlna "ANDARD Superlore 

-"' e Motor 011 

l:sse il super 
carburante 

Petroli Splendor ·zz · · · ld t A 
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Dunque !'oro non morra mai? 
Se riempite d'acqua un recipiente 
che abbia un foro solo, l'acqua non 
potra escire. Le casse dello Stato 
e private sono troppo piene d'oro, 
l' oro non potra •colare perche 
infinitamente spropor%ionato al mo
vimento della produúone e dei 
mercati. Un paese che ha molto 
oro e manca di mercati e povero. 
La salute e degli organismi snelli 
che camminano svelti e trovano 
sempre il modo di andare oltre. 
Un paese che ha poco oro cerca 
di compensare la sua deficienza 
(a colmar la quale nessun altro 
paese puo e vuol contribuire, 
perche un paese povero lavora 
meno, produce poco e dive.nta 
mercato dei forti produttori) con 
i1 regime delle restrwoni. Ma 
tutto quello che fa, lo fa in vista 
di trovar domani dell'oro anche 
lui, in qualsiasi modo, a qualsiasi 
costo, marciando in testa agli 
altri o sugli altri se occorra. 

C' e un paese che da anni da al 
mondo io-spettacolo di essersi 
quasi avulso dalle leggi onnipos
senti dell'oro. Ha messo un .atto 
di fede al posto dei rotoli di mo
nete d'oro. Questo spettacolo _puo 
continuare a darlo per qualche 
tempo ancora. Ma, per carita, 
non credano i detentori dei rotoli 
aurei che lo scopo di questo atto 
di fede sia il paradiso celeste 
guadagnato con la cinghia sempre 
piu stretta ai pantaloni. Ohibo! 
Questo atto di fede e l' applica
~one di un metodo igienico, che 
impedisce l' arrotondarsi della pan
da, ostacolo noioso spesso fune
sto alle marcie in avanti prolun
gate e salutari. L'allenamento della 
pancia rientrante e quasi al suo 
termine. 

S'intende che i1 paese di cui 
parlo ,e l' Italia. 

Paolo Orano 

(Dal volwne Sulle vie dell' oro, 
pubblicato in questi giorni dalla 
Casa Editrice Pinciana, Roma). 

Le gare del Ootteorso I ppico 

I nternazionale, che si svolge a 
Roma, si susseguo,w animatis

sime. Una folki di s¡><>rtitii segue 
con crescente interesse ed entu
siasmo le ardite gawppate di 

Piazza di Siena. 
N ella quarta gi-Ornata del Oon

rorso, prima che si disputasse il 
Premio Gianicolo, e sceso in pi-sta 
/U<Yri gara il Segretario del Par
tito. Egli ha compiuto l'1ºntero per
corso correltamente, riscuotendo 
molti applausi per il suo stile e 
per la sua classe. 

L' equitazione e scuola di /orza 
e di roraggio. I giovani devano 
paticarla come uno degli sport 
che meglio ne ritempra il carpo e. l-0 
spirito. L' esempi-0 tJi.ene dall' aUo, 
dal DUCE, che inizia la sua gior
nata montando a caoollo. Ed il 
Segretario del Partito, tra i primi 
a seguire l' esempi-0 del Capo, non 
tralascia occasione per stimolare 
e ¡,otenziare nelle giotiani Oamicie 
Nere la passione dell'equitazione. 

L 
A formazione dei tanti battaglioni premilitari, come fu concepita 
ed ora, per merito del Regime Fascista attuata, e un magnifico 
passo per giungere a quel grado massimo di preparazione militare 

proficua per i giovani che attendono la chiamata alle armi. E finito il 
tempo in cui il lavoro di inquadramento di queste schiere, preziosa fatica 
di pochi benemeriti, non era calcolato, e ancor meno assecondato. 

Oggi il problema dei battaglioni premilitari e stato risolto. Pitto
resca la formaúone di questi battaglioni, composta di studenti, impiegati, 
operai •.• Gente ricca e povera, ragazzi di vent'anni d'ogni ceto e con
dizione. Non si conoscevano ed un bel v,iorno si sono trovati tutti 
uniti in caserma, ed in un'ora sono diventati camerati ed amici. 
Si vedono giungere questi giovani futuri soldati per l'adunata, alle 
otto del imattino, alfa vecchia Caserma di Via Giuseppe Verdi, salu
tano romanamente le sentinelle e via di corsa attraverso il cortile 
della Caserma ove sono i loro ufficiali, che li attendooo. Si formano 
le squadre, i manipoli, le centurie. Un gran vocio confuso. Nomi chia
mati ad alta voce, appelli, comandi, saluti fierissimi. « Presto, presto ad 
armarsi, ragazzi •, grida il Centurione della M. V. S. N. E su tutti, 
di corsa, per due sqle dell'edificio, verso l'armeria dove graduati della 
M. V. S. N. dispensano moschetti 
e cartuccie. Sono le otto e mezza. 
Bisogna partire. Qualche ritarda
tario arriva di corsa. Un «cicchetto• 
dell' ufficiale- e- in- rango. 

Ecco finalmente le centurie al 
loro ·posto, in ordine perfetto. Gli 
ufficiali danno e l'attenti •· 11 Ca
po Manipolo an%iano tuona un bel 
e presentat'arm! • e corre dal Cen
turione a riferire la cifra totale dei 
premilitari presentí. E si parte, 
con passo accelerato. Si attraver
sano le vie di Torino ancora de
serte. Davanti al portone del di
stretto, a breve distaru:a, nella 
medesima via, vi e invece una folla 
di giovani: sono della classe di ul-, 
tima chiamata. Scambio di saluti 
ed alala. E avanti verso la Piaua 
d' Armi ove avranno luogo le eserci
ta%ioni. Dopo le esercitazioni i1 
battaglione ha qualche minuto di 
riposo. I venditori ambulanti, sono 
presi d'assalto. E un consumo in
i:alcolabile di biscotti, pagnottelle, 1 L FOTOM ETRO 
salame, finche non suona l'adunata. 
A tutta la truppa allineata sul- VI DIMOSTAA IN MODO 
l'cattenti » l'ufficiale istruttore SCIEN-TIRCO E- IMPARZIALE 
~~. spiega loro i regolamenti CHE LE LAMPADE PHILIPS 

Tutti finora questi premilitari COLLA MASSIMA INTENSIT A' 
hanno corrisposto alle cure dei DI LUCE CONSUMANO 

capi. Essi capiscono che la loro e MENO CORRENTE 
una preparazione veloce. Ma bi-
sogna capire, con la maggiore at-
ten%ione e velocit.a. Reclute sl, 1 L v O S T A o c o N T ATO A E 

VE LO CONFEAMEAA ma reclute intelligenti. 
Verso il toce.o soltanto i giovani 

premilitari ritomeranno alle loro 
case cantando in coro balde can
zoni patriottiéhe, che infi.ammano 
sempre la fiorente giovin~. 

Camicia Nera 

Giovanni Dionisio 
""14 1 Ltrion• M. V. S. N. Uni-.itarla 

• Principc di Pumont•• 

OGNI MESE 

L' 1s111u10 NílZionílle delle assicnroztoni 
e gll agrlcoltorl 

L' ,upir,rr_io,u á,JI' agrfrollou, proprittario o aj/illl1ario o mez;z.aáro, Lrlala 
,d.J..s1111puqNJ~Ji-1tHUll'Nl't;-r,«rrrrn-r¡--arr¡,1rstarr fa·proprietd della /erra. 

L' ASSICURAZIONE-Vff A 
JH" ai11lart /' agritoltore a realiz:z.are q11ula 111a ,upiraz/0111 , gli ptiO 1111,be 

10lfJ111tir, di prow,dere al/, Jptrt di u,r,iz/o del/' Az.imda. Per&i/J 

I' IS-TITUTC>- l+Ai:IONM:E--DEU:E ASSICt:Jlt\'ZIONr 
rit/Jia•a l'altmz.io,u degli agritollori ilaliani .1111/a 11/ilila, 1111,he per tJ.ri, di 

pratitart l'auit11r,rz.io11e mi/a Pila. 
Conserva2:ionc,· ampliamcnto e 2cquisto di propriet:\. L' ouit11r,rz.io11e 
rila tolf.lmle la gradslale form,rz.io11e di 1111 ,apita/e ,he potra Jervire, al mq.. 
mento opj»rlllllO, ad arrololfdart la proprield priPala o ad a,q11iJlare la pro
prieta (lfel taJO di mez;z.aári o aj/ill11ari) td I la11lo pi u 11Ji le in q11a11lo 
10/fltmpla a11,be l'auit11r,rz.ione pe/ taJo di morte, per ,11i l'auimrolo JO ,he 
.re 11011 ri11.ui.1.1e a realiz:z.are egli JltJJO la propria a.1pir,rz.io11e, lo realiz-

zerebbero in og11i ,,uo i Jrmi jigli. 
Spcsc d'cscrcizio. L'uer,izio de/1',rz.iuula ogrieola, ,011 crileri moder11i (co11-
tim,rz.io1Ji ,himithe, semenli Jtlezio11ale, /avor,rz.io11i att11ralt del lerrmo, etc., 
rirhiede ot1111111lmt11Je anti,ip,rz.ioni di dmaro e q11indi impone il ritorJo a pre
JliJi ,h, .roM, per l'app1111to, delli "prulili di tJerdzio,., la mi dura/a 

Paria dai t ai j muí, Pale a dire dalla semi110 al rottollo. 
'L'agri,ollore po1ra rfrorrere al/'110po a "prulili J11llo ma poliz:z.a d'aui
Nr,rz.iot1t,, allillgtnda ro.rl P!IÍlommle al proprio riJparmio, p11r rimanmdo 

Jtmpre a.rJit-uralo. Per fa1ilitare le operazio11i Jm/delle 

l' ISTITUTO NAZIONALE DEI.LE ASSICURAZIONI 
m stabilito di ridu.uc notevolmentc il tasso d'intercssc pee tali " pre
stiti,, qfkJtulo k romme ri#IIO deitillllle ad a,q11iJfi di co11&in1i, .1e111et1fi, 

maahi11t agritole e&t., 11ale a dire all'uertiz/o dell'agritolt11ro. 
Ntl ta.ro poi di 

DANNI PRODOTn DAILA CRANDINE 
/'Irti/11/0 N,rz.ionale del/e Auintrazio11i ha .rJabiliJo di ,onJmlire la .10Jpe11-
siot1t del p,,gammlo del premio di auintr,rz.io11e ne//' a11no, 1141 qua/e /' ,u.rimralo 

obbia 11111110 110ln1olm111/e ,0111promu.10 i I raecolfo dtl Jflo fondo. 
Per infonnaxioai • prneDtiñ riYolceni all• Aseuzi.e 

M11'1511TUTO KAZIOKALE DELLE ASSICURAZIONI i.D opi ProTincia del Recno. 
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TITO 
A dti dal Campid.oglio guarda 

il Foro Romano. si presen
ta subito, sempli<'e e mae

stoso, in un'azzurra lontananza, 
l'ai:co di Tito, sulla Sacra Via, ai 
pie1di del clivo Palatino. E uno 
deglí archi piu belli, rivestilo di 
marrno, con grandiosi rilievi, i 
quali documentano le gesta e il 
trionfo dell'lmperatore. 

);' ato i1 29 dicern bre del 4 r , 
Tito fin dalla fanciullezza dimo
stró graudi virtii di corpo e d'a
nimo. Forte, di terrea memoria, 
scriveva con facilita nelle lingue 
greca e latina, improvvisando 
perlino poemi. Incline alle arti 
della guerra, si addestrava con 
_particolare passione alle armi e 
a cavalcare anche cavalli indo
miti e fra i piu bizzarri. 

In Germanía e in Rrettagna 
servi dimostraudo ottime doti 
di capo-abilita emoderazione
e perció in quelle regioni gli fu
rono erette numerose statue. 

Comandante di una legione in 
Giudea, alla testa dei suoi legio
nari espugnó due munitissime 
citta, Tarichea e Garoola. Si rac
conta che durante un violento 
combattimento, fu ucciso i1 ca
vallo da luí cavalcato. Tito non 
ebbe un attimo dí smarrimento e di esitazione. Vistosi vicino un a ltro cavallo libero dal cavaliere, . 
ch'era morto un momento prima, gli saltó sopra e continuó a combattere con rinnovato vigore. 

Fu luí che assedió e prese Gerusalemme. Nell'ultimo assalto, anzi, con altrettante frecce uccise ben 
dodici nernici. I soldati lo acclamarono imperatore e lo pregarono di rimanere con loro in Oriente o 
di trasferirli con se a Roma. 

Tuttavia, per quante fossero le sue virtu, era ritenuto pieno di vizi. Ma una volta rliven.tato 
imperatore, dimostró nella vita priva~. e nel govemo pubblico tali qualita, che quei sospetti sui 
suoi vizi, giovarono a rendere ancora pm grande la sua fama. 

Rispetto e volle che fosc¡ero rispettati i beni privati; per quauto tenesse in gran conto l'a
micizia, evitó di favorire gli arnici e i piu cari compagni; dette tutto quello che gli era possibile ai 
cit tadini per i quali volle arnministrata perfetta giustizia 

Si dice che nessuno gli ha mai domandata invano una grazia, ed a lui e attribuita le celebre 
fraset Non e be,ie che 11110 solo si allonlani dall'udiema sco11tento di un p,-incipe. Ricordando un 
giomo di non aver potuto ~o~npiere nessun~ ?pera di bene, pro~unzió le commoventi parole che ancora 
oggi si ricordano a sua alttssrma lode: Am,ct, ho J,erduto una gtornata. 

}folle piugrandi calami?l che si _abbatterono su_R<;>ma e la Campani9: - un incendio che ~uro t_re giomi 
e una eruzione del Vesuvio che distrusse fiorenb citta, come Pompe1 ed Ercolano - egli prodigó tutto 
quello che gl~ fu possibile per soc~orr~e il pope;>lo c.?n ogni sor1:3 di mezzi, facend<;> dono. perlino dei mobili e 
degli oggetti che adomavano 1 suo1 palazz1. Non tolleró 1 delatori, contro 1 quah prese severe, ma 
giustissime misure, perche simile mal costume non dilagasse e non fosse quasi incoraggiato dall'indif
ferenza o dalla segreta compiacenza delle autorita. Delatori e anonimi scoperti fw:ono ¡,er suo ordine 
esposti al di_5~rezz? puh~lico, sferza~ c~m verg~e alla pres~nza ~el p_opolo, molti rid~tti in schiavit.~ o 
inviati. in es1lio. Rímando alle mad:1 p1angen~ p:!rfino de1 cosp1rato~. non ~rche egli ~on ayesse anuno 
di pun1re e non potesse usare sevensstme leggt, ma perche con quesb metodi aveva decrso di govemare. 
Egli non fu debole, pzrche seppe amministrare con severita e governare con giustizia. Volle essere 
clemente, con le sue azioni quasi adombrando quelle figure, che nella romanita furono prima come gli 
aununziatori della nuova religione, poi come gli anticipatori del trasferimento definitivo a Roma della 
cristianita. Intomo all'anfiteatro cominciatoa costruire dalpadre Vespasiano e da lui terminato - l'im
p :mente Colosseo innanzi al quale anche oggi sostiamo a.mmira.ti - volle fossero costruiti bagni pubblici. 
Ingrandi e abbelll citta; nella vecchia Nanmachia dette una battaglia na vale, che costitul uno dei p:u 
grandiosi spettacoli dell'antichita. 

Impose a tutti il rispetto delle leggi, dichiarando valide perfino le disposizioni e le concessioni fatte 
prima di lui, con ció dimostrando che il príncipe deve govemare non secondo capriccio, bensi 
secondo giustizia. 

L'arco di Tito fu innalzato per decisione del Senato, dopo la morte dell'imperatore, a ricordo della 
guerra contro i Giudei, iniziata prima di luí, da Vespasiano e da Tito condotta vittoriosamente a termine. 

II Senato stesso rese a Tito morto tali ringraziarnenti e tanti onori quanti mai egli 
non ne ebbe in vita. 

TE s s u T 
TESSUTI DI OGNI GENERE : : : : .. .. : : BIANCHERIA :: CORREDI 
.Rappresentanti in tutte le Provincie e Colonie 

:: CHIEDERE CAMPIONI :: 

1 

S. di P. COEN & C. 
Vla del Tritona. 38 - ROMA 

L'arco e decorato da magnifi
ci ri.lievi che rappresentano il 
trionfo di Tito e il corteo trionfale 
con le insegne tolte al nernico 
durante la guerra, il bottino (: 1e 
sp:>glie del Templo di Salomone. 

Tutto ció che gli sta intomo e 
maestoso. sp~ci'almente oggi che i 
sacri ruderi sono stati portati a 
nuovo splendore e la Sacra Via 
immette in quella Vía dei Tríonfi 
che puó testimoniare le odier
ne ardite gesta. 

Aristide Ca.mpanile 

l.E TAVO!.E· 
DE!.l ~ INlPEftO 

DI ftONlt\ 
S 

ULLA muraglia sottostante alla BasiHca di Massenzio, quattro 
grandi tavole marmoree rappresentano geograficamente il pro
gressivo formarsi dell'anti<'o mondo romano: la prima ricoslruisce 

!'arcaico Occidente agli inizi della vita storica di Roma, la seconda 
il territorio conquistato dopo le guerre ptu1iche, la terza l'Impero 
Romano alla morte di Augusto, la quarta l'lmpero al momento 
del suo maggiore spleudore sotto Trajano. · 

Non senza un preciso riferin1ento queste tavulc fanno part<: 
delle opere inaugurate da! DliCE il XXI Aprile. 

Celebrandosi il giorno natale di Roma, infatti, si e voluto con 
quattro sintesi geografiche ricordare come la citta romulea fos.<,e 
nata nel mezzo di un mondo caotko e decadente a iniziare un 
nuovo ciclo di v ita e di civilta. 

Raz1.e nordkhc e razze meridionali erano in lotta: Celti e Liguri, 
Siculi ed ltalici : 1m'antichissima civilta nordico-atJantica si 
scontrava ne! Mediterraneo con una civilta. asiatico-meridionale: 
ed ecco a un tratto Roma sorge ncl punto centrale della grande 
orbitache racclliudequesta drammatica lotla. 

Essa pian piano si fa centro, fulcro del modmento, emergendo, 
riassumendo tradizioni, imponendosi, armonizzando riti ed esigenze 
di varíe razze, afiermando la sua legge e la sua originale individua 
lita. Tutto le obbedisce: uomini, sorte, mentalita, in1pulsi di genti 
diverse: essa amalgama, conquista ed unifica: crea una possente 
armonía delle due spiritualita, nordica e meridionale, che corrispon
dono altresi a due tipi di civilta: Occidente ed Oriente. 

Dal centro del Mediterraneo, essa riassume l'antico e il nuovo 
e inizia il suo ciclo, man mano creando ed estendendo il suo 
mondo. La sua espansíone e irresistibile sino all 'Impero, quasi 
come sia guidata da un volere divino. 

Rievocando questa virile e guerriera vicenda attraverso la visio
ne di quattro tavole geografiche la cui sinteticita ne fa balzare piu 
vivo i1 significato di inarrestabile potenza, vien fatto di chiedersi 
se cio non sia stata piuttosto un'impresa di esseri superiori che non 
di semplici uomini. 

Sembra lecito concludere che un potere prodigioso anima il 
destino di Roma e lo evolve e lo conclude. Essa nasce in un semplice 
punto geografico e da questo pian piano t ~asforma l'intero mondo, 
creando una sua dvilta: cio parrebbe pii1 mito che realta storica. 

Ma i1 senso di una tale realta storica non puo non ricondnrci 
aU'oggi e non destare in noi una rapida evocazione di cio che 
Roma, dopo oltre duemUa anni, novamente va creando. 

II superbo avvenire a cui la Roma di Mussolini si prepara, 
non e dunque fuori di W1a tradizione di potenza gia afiennata 
e realizzata, non e lungi da una realti che fu la stessa vicenda 
imperiale dell 'Urbe. Identica e la via e identica e la tradizione. 

Cio che fu motivo di azione, per legionari, consoli e impera
tori, oggi e ravvivato dall'impulso di nn'epica nuova che per 
la sua attuazione va destando uomini forti, decisi, romani, ani
mati di volonta guerriera, fedeli a un'idea, devoti a un Capo. 

Chi non intenda il senso della riconquista cuí essi sono chiamati, 
conosca la storia di Roma e impari a intendere cio che fu 
realta e somiglió a un mito per lo splendore e per la bellezza della 
sua orditura: sappia dunque che gl'Italiani di oggi si apprestano 
a realizzare in pieno un tal mito, tradncendolo in precisione matc
matica di atti, di costruzioni, di afiermazioni. 

Tutti ricordino come Roma nacque da un semplice dramma 
« umano », che aveva pero in se il germe del • divino ~. e come 
essa dopo la guerra e la vittoria porto la pace feconda nel mondo 
ed elevo spiriti e nobilito razze: che tutto cio fu inevitabile, inar
restabile; misteriosamente -sicuro e fatale. 

E allora sembrera giusto che lungo la Via dell'Impero, via 
antica e nuova ad un tempo, vía simbolica e solare, quattro 
tavole marmoree riassumano una tale vicenda e presentino alla 
memoria di chiunque le veda, la certezza storica, tradizionale, 
lungo la quale procede !'Italia di Mussolini. 
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Ne! maggio del 1920, quando gi~ i doveri militari a.vevano a.llon
tanato da. Roma. il presidente del Fn.scio Universitario Roma.no, a. Ben
gasi, nella. triste a.tm06fero. della. Cirenaica. di a.llora., giunse la tragioa 
notizia del ma.ssa.oro degli studenti romo.ni, perpetrato nel giomo del
l'anniversario della. nostra entra.ta. in guerra. 

Dopo un comizio per il riscatt.o della Dalmazia., tenut.o ne! oortile 
della Sapienza., i goliardi degl'istituti medí e superiori a.vevano per• 
corso, inneggiando, la Vio. de! Plebiscit.o e imbocoota la. Vía Na.zionalo. 
Ce.rica.ti piu volte dalle guo.rdie regio che fiancheggia.va.no il corteo, un 
gruppo di essi si era. riunit.o, cantando gli inni faacisti, aulla gra.dina.ta 
del Pa.la.zzo doll'Esposizione. 

Improvviso.monte scoppio la. fuciloria.. 
Dove oggi salgono riverenti i visita.tori deUa. Mostra. della. Rivolu

zione Fascista, ca.ddero gravemente feriti, insa.nguina.ndo il tra.vertino, 
gli studenti Leopoldo Sa.ntoro, Alberto Ferrari, Luigi Pasqualini, 
Umberto Maria.no, :Mario Franco, Leo Bomba., cap. Giulio Cerruti, 
s. ten. Ra.lfa.ele Rossi. Si conta.rono tre morti nella. popola.zione civile, 
Cra. i quali la. piccola. Fausta. Berga.mini di cinque anni ! 

Nella. notte fu procedut.o, per ordine di Nitti, ali'ar.rest.o di tutti 
i da.lma.ti e fiuma.ni presentí in Roma, uomini e donne, di cui gran 
parte studenti o studentesse. 

D giomo successivo, 25 ma.ggio, Ca.goia iroponeva la. chiusura. del
l'Univeraita. e il nuovo Rottore obbodiva servilmente. 

Per giustificare ta.ti pa.zzescho misure fu inventa.ta dall'Ufficio 
Sta.mpa. del Ministero doll'Intemo la fo.vota di un complotto insurro
zionale a.driatico ! 

Un fremit.o d'indigna.zione scosse tutta. l'Ita.lia. ed ebbe ocbi anche 
all'estero. Si puo dire con certezza. che il sacrificio degli studenti roma.ni, 
aBSiomc a que!Jo non meno tra.gico della. ca.ccia. a.i mutila.ti, eegno la. 
irrimedia.bile conda.n.na. del turpe basilisco di fronte al mondo civile 
o alla. sua. perpetua. csecrazione nel popolo italiano. 

Tornando a.ll'idea informa.trico del Fascio Universitario, appa.re 
evidente com'eBS& trascendesse gli ori:tzonti a.ngusti de!Je solito com
petizioni golia.rdiche per assurgcro ad un alto significa.to mora.le e 
nazionnle: ossa. incarnava. l' aspira.zione dei giovani intellettuali ad 
illl!erirsi nol vasto programma di rinnovamento preeonizzato e vo
lnl-0 da Benito MuSBOlini. 

ESCLUSIVITA 
PITTALUGA 

STAGIONE 
_1934_ 

FIBBRI DI VIVIRI 
Protagonisti : 

JOHN BARRYMORE 
KATHARINE HEPBURN 

Direttore : GEORG E CUKOR 

UN 
AUTENTICO 
CAPOLAVORO FEBBRE DI VIVERE 

e stato classificato in America 
tra dieci migliori films della 

produzione 

1933-34 

• • • • • • • • 

Il e Popolo d'Ita.lia », e L' A.ssa.lt.o •, 
e L' Ardit.o •, • L'Idea. Nazionale •, 
e La. Vita. Italia.na• era.no la. nostra. 
sta.mpa. preferita.; ogni notizia di 
con.flitti, d'imbosca.te sovversive, 
di a.rrcsti, di misure poliz.ieeche, di 
vilirinunce in atto in tutte Je mani
festa:.doni della. vita. naziona.le ed iu
ternaziona.le, c'indignava. e ci fa.ceva. 
fremere. Iddio solo pote giudica.re 
il tormento amariBSimo di coloro 
che, astretti ai doveri perma.nenti 
dell'eeercit.o, della. marina. e dell'a.via.
zione, dovettero in quei lunghi mesi 
impa.ra.re a. solfriro in silenzio, a 
la.vora.re di na.scoeto per un fine 
pa. triottioo, a. sopporta.re la provo
ca.zione sovversiva. secondo gli or
dini superiori: perche amare l'Ita.lia. 
in modo diverso era considera.to 
quasi un delitt.o I E nessuna. eva.
sione era consentita. da. ta.le infemo, 
poicbe le dieposizioni di guerra., an
cora. vigenti, vieta.va.no agU ufficia.li 
effettivi di chiedere le dimissioni. 

Fu cosl che studenti e giova.ni 
ufficia.li trova.rono nell'a.mbiente 
del Fa.scio Universitario un'a.tmo
sfera. di fraterna. comprensione, una. 
poseibilitA. di sca.mbia.re idee, pro
positi e speranze, uno spirit.o di 
eolida.rieta. nat.o in ore inoa'ndescenti 
e indimentica.bili per chi obbe la. 
ventura. d i vivetle. 

Sa.rebbe troppa. preeunzione a.ffer
mare che tutti i settecent-0 univer
sita.ri prescnti in Roma, e gia. i.seritti 
a.l Fa.scio ne! febbra.io del 1919, 
a.vessero in egua.1 misura. compreso la 
bellezza. dello sfono e del sacrificio 
cho veniva loro richieet.o. Non ma.n
carono purtroppo, sebbene ra.ri, 
i tepidi e i d11bitosi; ta.luna ma.tricola 
ma.nifeeto perlino la. eua. deluaione 
per i divertiroenti che il Fa.scio non 
si dava la pena. di orga.nizza.re ! ... 
Eh, no! Non era.no tempi quelli 
da. golia.rdismo soa.piglia.to, non 
veniva. voglia. d i dive.rtirsi in mezzo 
a tanta. tragedia.. 

Ma. che importa.vano dissidenze e 
inoompre.nsioni? La. parola. neces
sa.ria era st.a.ta. detta, la vía. del
l'a.zione tra.ccia.t.a.. Clii voleva. seguiro 
il DUCE ea.peva. orma.i che cosa 
doveese fa.re: indosso.re una oami
cia. nera. e imbra.cciare un moschett.o. 
Il nobile csempio di Sgambelluri 
valeva. per tutti. 

Fu il DUCE steaso a. fario com
prondere qua.ndo, venuto a. Romo., 
tenne, il 22 giugno 1919, il suo primo 
comizio fascista. nella. sede del Faeoio 
Universitario Romano in Via Ca.
vour. Fu il comizio che suggello il 
pa.tt.o a.ntiparla.mentare e a.ntipus
eieta. nella. Ca.pita.le. 

Le mura della vetusta Tor 
dei Conti rieuonarono degli incita.
monti del DUCE, sca.nditi da. v-igo
rosi pugni sul ta.volo presidenzia.le: 
« ••• Non sono da temere le pecore 
del pus poícbb diecimila vili meeai 
insiem~ non dannoobovigliacchi! ... •. 

N RLLAnotte ae1 25 apme r9::n, 
all'assalto dato dagli squa
dristi torinesi alla Camera 

del Lavoro, lo studente d'inge
gneria Amos Maramotti cadeva 
colpito a morte dalle scheggie di 
una bomba comunista. Tredici an
ni dopo i goliardi torinesi del 
G. U. F. che porta il Suo nome 
hanno commemorato con rito guer-

Goliardi 
torinesi 

riero il glorioso anniversario mon-
tando la guardia alta Mostra della a 
Rivoluzione. Senza commemora- Roma 
2:ioni ontorie, austeramente, i 
giovani hanno montato la guardia 
in pensoso raccoglimento, davanti 
al Sacrario della Rivoluzione. Al comando dal Sen. Broglia, del Segretario 
del G. U. F. e del Centurione Mittica della 1ª Legione universitaria, 
i settanta goliardi del G. U. F. torinese hanno compiuto il loro servwo 
d'onore con ordine perfetto, e poi hanno sfilato per le vie della Capi
tale al canto degli inni della Fede. 

11 Segretario del Partito li ha ricevuti lo stesso giomo e l'indomani 
hanno avuto il premio da tanti anni sospirato: la visita al DUCE. 

Incuranti della pioggia che sérosciava ininterrotta, i goliardi, dopo 
aver deposto corone alla statua di Cesare, al!' Ara dei Caduti ed alla 
Tomba del Milite Ignoto, hanno atteso per oltre due ore ne! cortile 
di Pala2:zo Ve.nezia. Silenziosi, con un nervosismo a stento trattenuto, i 
goliardi in camicfa nera hanno atteso che il DUCE sospendesse 
il Suo quotidiano lavoro per salutarlo all'uscita. 

Il tempo scorreva lento, il cuore batteva forte per !'ansia e lo sguardo 
si levava insistente verso le finestre ermeticamente chiuse del Palazzo. 

Ad un tratto, un ordine secco, uno scatto: i settanta giovani sono 
irrigiditi sull'attenti. Le nove medaglie d'oro del labaro scintillano, 
tinniscono leggermente. 

Ecco il DUCE, sorridente, giovane tra i giovani. Egli si ferma, 
saluta il labaro fre.giato di tanto 
onore, guarda quella splendida TTTTTTTYTTTTT 
giovinezza fremente, il Suo sguar-
do scende nel profondo dei cuori • 

• Ecco i goliardi del fascistissimo Alten11· 
G. U. F. di Torino ! • esclama, era-
pidamente li passa in rivista .. Egli 
parla, elogia, sorride. T utti Lo guar-
dano, le tempie battono precipitose, alle 
le Sue parole risuonano forte nelle 
orecchie, si scolpiscono nei cuori. 

paneie ! 
E al comando di « rompete le 

~he •, per l'.1 fotog~~fia, e un solo 
Jmpeto a stnngerglis1 attorno per 
essere fissati sulla lastra vicinis
simi a Lui. Un istante. E fatto. 

Egli ora e a bordo della potente 
macchina, si avvia all'uscita, sor
ride ancora. Un urlo irrefrenabile 
di amore, di passione Lo saluta. 
Settanta stupende giovinezze che 
in quell'istante si immolerebbero 
sorridenti s'Egli lo comandasse. 

E la Sua automobile si perde lon
tano nel traffico della Capitale. Ma 
negli a.nimi sono rimasu impressi 
indelebilmente quei pochi minuti 
trascorsi cosl vicini al DUCE, da 
tanti anni ardentemente desiderati. 

E quando, in perfetta formazione 
militare, i goliardi tornano a sfilare 
per le vie di Roma Imperiale, una 
nuova luce brilla nei loro occhi e 
le belle canzoni guerriere risuonano 
con rinnovellato vigore •.. 

E nella sera piovosa, allcnta
nandosi dall'Urbe, una forza nuova 
era nelle vene di quei giovani. Ave
vano ricevuto il viatico della Fede, 
que! viatico che stupep.damente 
foggia le anime dei ventenni e li 
fa marciare con passo sicuro per 
• le vie del nuovo Impero, dove 
Roma gia passo ! ,. 

Raff'aello Romano 

La divisa di qualsiasi ge
nere mal si accorda con le pan
cie, coi passi stanchi e stri
sciati, col trotterellare affan-
1ioso ed as matico: non per nulla 
il soldato ce lo Jan Jare a venti 
e non a settant'anni. Forse non 
sarebbe male limitare l'uso della 
divisa per i gregari di qualsiasi 
genere a quelli che per eta, 
vigoria, presenza possano, por
tandola, appa-rire soldati e non, 
con il rispetto dovuto a tutti gli 
uomini, caricature. L'uomo che 
a settant'anr~i si inguaina per 
la prima volta in vita sua in 
una divisa strozzacollo e strin
gibuzzo, quando gli acciacchi 
dell'eta hanno gia fatta la loro 
parte, non vogliamo dire che il 
piu delle volte sia brutto, ma 
certo e che toglie uniformittl 
e snellezza ai repartí che in 
quanto si rnettono per tre, esigo 
che vadano al passo senza sali
scendi e strascicamenti di piedi 
nelle file. 

(da • Criiica Fascisra »). 
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Rifiutate inesorabilmente i prodotti anonimi che 
rovinerebbe ro il vostro motore. 

Usando i lubrificanti SHELL Voi sarete 
sicuri di ajjidare il f unzionamento e la conser

del vostro moto re a prodotti di fama 
scrupolosamente rajjinati, sperimentati 
sotto tutti i climi, esenti da sostanze 

vaztone 
mondiale, 
e provati 

pecios e e da residui carboniosi. 

Difftdate ! Chiedete solo 

Lubrifican ti SHELL 
per la salvaguardia del vostro motore. 
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CASSA DI ~IS'PA~ft\10 .. 
1: ft\ONTI: DI 1)11:T A 

DI Cil:NOvA 
Bllancio al 31 

Altivo 

Cassa. • • 
Titoli. • • • . . . 
Depositi presso Banche 
Prestiti contro pegno • 
Portafoglio • • • • • , , , , 
Crediti ipotecari . • • • • , • 
Crediti chirografari a corpi morali 
Annualita dovute dallo Stato 
Beni stabili e mobilio • 
Investimenti diversi 
Ratei d'interesse. . . . 
Depositi e conti d'ordine 

dicembre 

. L. 
) 

• 
• 
11 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

1933 

10.357.39IM 
3o8:m:329,42 

86. 723A7 
15429-525-
17.72.2,.875,70 
65.364.x~,52 
6I.915.595A8 
63417.419,27 

6.409.324,25 
55.034-733,44 
II.858.534,45 

322,548.992, 70 
TorALB D:ELL'AlTIVO L. I.035.170.572,94 

Passivo 

• . 
• • • • • • • . . 
• • • • . 
• • • . • • . 
• . 
• • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • . . 
• • • • • 

Depositi a risparmio . • L. 529.030. 702,83 : 
Depositi in conto corrente • So.833.945,72 • 
Corrispondenti • ~ 639 637,96 : 
Partite varíe • • • » 27° Sb • = ,::.~ : 
Risconti d'interesse. , . . ' '7

1
·-.,x,v;, : 

ll ~1.928,57 
• Depositanti e conti d'ordine • 332,548.992,70 : 

: TOTALE DEL PASSIVO L, 9n,126.259AI : 
• • 
: Patrimonio : • • 
: Fondo di riserva • • • • L. 27.485.913 - : 
: Fondo federale di garanzia • . • • • 3.415405,90 : 
• Fondo di oscillazioni valore dei titoli. • 245o8.919,49 • 
: Fondo perdite eventuali Ricevitoria 8oo.ooo - : 
: Fondo per opere di beneficenza e di : 
: pubblica utilita . • • , . • 1.834.075,14 : 
• L. 58.044,313,53 • • • 
: L. 1.035.170.572,94 : 
• • • • • • • • 
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Mod. 1931 
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~ C~f:.DITO ~Oft\A~NOLO ij 
~ lbnca region.ale fondatt in Bologna ne! 1895 - Sede Sociale e D irezione ~nerale in BOLOGNA ~ 
~ Capitale sociale versato e riserva L . a7.924-sso,o8 X 

~ IL CREDITO ROMAGNOLO i 
X evolge la sua attivita nelle provincie di BOLOGNA, FORLl e RA VENNA X 
~ mediante 78 Filiali, 22 Recapiti Comm.erciali, 2 Ricevitorie e Casse ~ 
X provinciali, 30 Esattorie-Tesorerie Comunali e 7 Agenzie Viaggiatori X 1 COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA; 

~ EMETTE ASSEGNI CIRCOLARI PROPRI i 
~ Gli assegni circnla.ri del CREOITO ROMAGN OLO, brgamente usati dai Commercianti X 
X ed Indus triali della Regione, sono pagabili a vista e gratuitunente in tuttl Ittlia ~ 
X Emission• autorizrata da Decreto Minisuriale 14 diwnbrt 1m X ¡ • tarantil4 da de¡,osito di ualori preuo la Banca d' Italia X 
X •• • .,.. .. ... ... . ·---·.-. ~ 
X al 28 Febbraio 1934 - XII i 
$! DEPOSITI FIDUCIARI IN CONTANTI L. 284.609.929,13 g 
X DEPOSITI FIDUCIARI IN TITOLI L . 90.593.900 - X 
~ OPERAZIONI ATTIVE L. 246.295.679,42 5! 
X K 
X~XXX~XXXXX~&X~&X~XXXXX~~~x~xxxxx 
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: ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO P UBBLICO - FONDATO NEL 1539 : 
: Foa•o ii iowdonc, L S00.000.000 - Rilene L. 928,430.000 : 

• • •+ 8KDI : NaJ>Oll (8, Olacomo) • Barl • Bológoa • C.gUarl • P!renu, • Pagla • Oenova • X1laDo • h~ • :Bqslo Oalabrlb • +• 
Roma - Torino • Td.e,t.c • Vcoeda • 

• BUOOURBALI : ll{oale Culnle di Plei. O,apoU) • Donnanglna (N'apoll) • Bplrllo San.to (liapoll) • Dlrulone AJ•~lo + + (Na poU) ·A.-·Aqulla.• Anll!DO ·l3ar letLa -B<,oeveato•_Bruldlol • Ounpobauo • Oa1t11• • C.ww.ro • Cbl•U • + 
+ =. -~ ·. ;!:! .' i!,1:,,". -~:;f• • &,...,. · 8aluuo (coo dlpendeole ufflclo ••ch• al Corlo n. 2) • + 
: AOllNZlE: A.pone • Al<oaandrla • AILam.,.. • Andrla • Arlaao .irplno • Alrl • Alrlpalda • A<tna • Av.nano • Jlttonlo • : 

+ t!::11i.~!':i.!:" d~~ ~~C:.,"t:b~ ~ ªt,"':."'~ ~=.,.; .°i,;=~';.~ .6;C:::¡¡. ~~!':u; + + Jl'ootaDA • o .. ct.. • O&IUpoJI - Otola del CoUe • O.lota Taaro • Oluglt.no • Olull.aoova • OorWa • Grapaoo • ()rumo + + Appola. • Ouanila Sanltamoodl • Inlna • r,c1>i. (Porlo) c<>o dlptnden.le ulllclo OU>Ch• a llchla l'<>ool.e • I1t'rDI• • + + Ioola 1,lrl • Lat<- · Laoelano • La Spula. 1,u.,.,. · llagllo • Jll'anfttdonla. • Jl'.an:la1>loe • llArtln& Pranca • + 
+ ~: ¡!'~ :,-..,~~.,;J!:~ t:.!°:..1 w1!:11!:e~ Ño!º~~ ~o.=1!..· _)'~ /:t_";:: :~·~i= : + + l'aola • Piedlmoote d'Allle • Piotlccl • P-uou • PI- Calabro • PuU-no • Rlonero In Vultntt • Roto .. no • Roro + + di ~ U.• Bala Oo,uUlna • B. Olonnnl h, Pioff • 8. 01u1eppo Vffil'riano • 8a••••ero • l!Ant. Jlarl,o <'.apo• \'el.tro • + + 11, Ange.lo del Lombardl • l!uno • l!ec,ondlgllauo • l!tl•• Auninea • 81clerno lf•rlna • BU11lano • lluhnooa • + + ~Vlu'!':.p::io~a~~ ¿~ • Tura.nova PaUMti.la • Torre .A.nnWWat... • TQm, del Oruo .. Tranl .. -Yaato .. + 
+ ,',Q,:NUg Dl Cl'JTA: Na poli 11. l (Bona) • Napoll a. ~ (l(uloa) • Napoll o. a (P. Nleola Amott) • Napoll u. ~ (Voruuo) • + + Napoll n. S (Oono Oarlbaldl) • Napoll o. G (An:bh-lo Ooll<'ral•) • NapoU u. 7 (Zona llnnca) • .Napoll n . 8 Cl'"""· + 
• grol.l.a) • Napoll n. 9 (Vla llologua al v ... to) • Napoll n. 10 (PI.- l)mberto T. b, Ban-a) • Napoll n. U (Vla dd • + JCllle) • :Bar! u. l (Vil> O.-,) . Jlad n. ~ (lutnmunlr) • 0.gllarl n. l (La,¡o Culo Ptllc:e) • 0..wa& n. l (Vla + + XX &lletabtt) • Ckuova (Dan,-) • Pol.<n&a u. 1 (Pla..,. V. Jq · llaman. 1 (l(onl• Cllorio) • ltonu. n., (Vla + + Cario Albtrlo) • liorna 11. S (Plaaa Ru,Ueuccl) • Taraalo n. 1 (PI.- Pooi....) • Taranlo a. 2 (PIAD& Oarlbaldl). + 
+ =~ ~~~fo~ ll!~~o~.:,_~:-. Olllplnl. + 
+ PILIAZlONI At!TOlíOll.K: , Baoco di Napoll Tru,~ Oompany ol New Yort • • • Da.ru:o di Na poli Tra.~ Oomp,on7 ol + + Chleaco • • llanoa Agricola Oommm>la.le del 11. ..... 1omo. + + o-r,,,,...r.nu ,.. """ "' , i.. .... ,..i, .... • ,~ """ a "'°"""· + 
: OPERAZIONl DELL'A.ZIENDA BANCARlA : 

•+ s.-to di O&Dlblall - Aesegni baocarl - Cedole dl tltoll pubbllcl - Note dJ pegno emcsse dA Soclcta •+ 
d1 maguzfn l geoeull • •+ A.,,,pitto e Ve...tl1a di tltoll dello Stato e garanUtl dallo Stato. +• 

Apcrtma il .,..,.llo In cooto corrente e su documentl dJ mere! vlagglantl . •+ Aatidp.uioal su tltoll dello Stato e g¡,.raotltl dallo Stat.o; su mercl; su fedl di deposito cmeMI da •+ 
.HagaulnJ OeneraU e d& Puntl Fraochl. •+ Coaü Conaali fruttlfer l e di corrlspondenza, Ubor l o vlncolatl, lo Ure e In valuta cstua. • • 

• 
Jo...- d i etrettl semplicl e documeotatl. + 
Em!Nloae d i tltoll nomlnat h>I. •+ &niNIGAe di asseg nl a copertura gar•ntlta, all'ozdloe e al portatoro. •+ 
!knld il C.- per cooto dl cotJ dlversl. 

•+ Parm-tl e a..-1oa1 In I talia e a ll'cstero. •+ 
De,-itl di doolml di Socleta costltuendc, 

: Scni&i il Sodet.l (Dep06ltl di tltoll a~looatl per lot.crveot-0 allo Assrunblce; r agamento CN!olo dJ •+ 
: ulonl e obbllgazlonl). : 

• SERVIZI CON L'ESTEKO OPERAZl ONI DELLA 1iEZIONE + + CASSA DI RISPARMIO + 
: Seoato • lnaal di d lettl aempUcl e docunumtaU. De,..iü su llbrettl di rlsparmlo ordloarlo e di •+ 
• c.m,... e Veai11a di dlvillil est.ere, blg llettl e p locolo r lapannlo, al portatore e n001lnatlvl, + 

monote. Ubcr l e con vlncoU di tempo. + Apwtwa ii cn,iiü Btunpllcl e docomeotatL Emloolooe di buonl fruttlterl. + 
: Rlluelo il -s-1 sull'esteroedl Lei.tered lcrcdlto. Senáúo di cassette di rlsparmlo a domicilio. •+ 

Botillicl &empllcl o tolegr4Jlcl. Lilorettl nomln11Uvl per cooto dl emlgratl. 
: eom,.. e Vawl1a di tttoll esterl ed Inca.seo ccdole. Hallll ad E ntl pubbllcl. : 

• • + SEZ10NJ¡ MONTX DI PIETA. + • • 
: Sezioni specia.li per l'e.sercizio del Credito Agrario di esercizio e d i migliora.- : 
+ mento e del Credito Fondia.rio m tutte le Provincia Meridionali Continenta.li + • • • • ...................................................... 



Il Segretario del Partito e i fascisti 
deputa ti montano la guardia alla M ostra 
della Rivoluzione - 28 Aprile XII 


