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Capitolo £rimo

L A  G E O G R A F I A  M O R A L E

1. —  O gni popolo ha un in ven 
tano dei ben i m ateriali posseduti.

Q u esto  inventarlo si chiam a co 
m unem ente «  geografia )) distinta 
in du e parti: geografia fisica e geo 
grafia politico-econom ica .

O gn uno con osce  così il tanto che 
ciascun popolo ha di territorio, di 
m ontagne, di pianure, di fiumi, di 
abitanti, di bestiam e, di carbone, di 
petrolio, di ferrovie, di industrie, di 
porti, di com m erci, di navi, di solda
ti, di cannoni, di aeroplani, ecc. ecc.

S ono nozioni im portanti e in te



ressa'nti, m a d ie  d icon o poco su lla  
natura deg li individui che d im ora- 
no in quei paesi e costitu iscon o il

L 'inventario  è dunque m o n co ; e 
la geografia , che è una scien za  po
sitiva e cogitatile, m anca della  par
te essenzia le  cioè di quella che può 
fa r  lu ce  su lle  altre due e spostarne 
le cifre , com e in seguito si vedrà.

Q u esta  parte, che si potrebbe de
finire « g eo g ra fa  m orale  » costitui
sce, in sostanza, T inventario delle 
prerogative, d e lle  qualità, delle  atti
tudini, delle  fo rze  naturali e con ge
nite rivolte in perpetuità, per d ispo
sizione divina, al principio del B e
ne.

2. —  La «  g e o g r a fa  m orale  »  d o 
v reb b e  stare alla base  delle  con o 
scen ze  di coloro che governarlo le  
nazioni e hanno la responsabilità



dei rapporti ch e  in te rco rro n o  fra  i 
popoli.

L a  m a n ca n za  di ta l e c o n o s c e n z a  
c o n d u ce  a errori form id ab ili, a g u er 
re sto lte , a trattati cadu ch i.

S e  c o lo ro  ch e  n e g o z ia ro n o  la pa
ce , d op o  la  con fla g ra z ion e  m o n d ia 
le, a v e sse ro  avu to  n oz ion i ap pro
fo n d ite  su lla  g eog ra fia  m ora le  de i 
popoli che a v e v a n o  p a rtecip a to  alla 
gu erra , il tra ttato  di V ersa g lia  sa 
re b b e  sta to  co n c lu s o  su  ba si più 
ch ia rov eg g en ti.

L a  m e d e s im a  o s s e rv a z io n e  pu ò 
e s s e re  fa tta  a p rop os ito  di G in e v ra  
e d e i rap p resen tan ti d e i c in q u an ta - 
d u e  p aesi ch e  p roc la m a ron o  T asse- 
d io  e co n o m ico  c o n tro  T lta lia .

U na c o n o s c e n z a  a n ch e  ru d im en 
ta le  d e lla  g eog ra fia  m ora le  d e l po
p olo  ita lian o, a v re b b e  d im ostra to  a 
priori la in e lu ttab ilità  d e l tr io n fo  
delT Italia  e  risparm iato  a lla  L ega
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delle  N azion i una scon fitta  irrepa
rabile.

V iceversa , tanto gli strategh i di 
V ersa  glia quanto gli statisti di G i
n evra , hanno ten u to  con to  soltanto 
di e lem en ti di geografia  fisica e di 
geografia  econ om ica , trascuran do 
tota lm en te  i va lori spirituali e m o 
rali che costitu iscon o il v ero  patri
m onio, I mperante potenza , la  rea le  
efficienza  dei popoli.

I quali, sotto  qu esto  punto di v i
sta, van n o tanto studiati e soppesa 
ti quanto più im portanti d e b b o n o  
essere  gli accord i od  i conflitti che la 
rag ion e o  l in teresse  politico p osso 
no consig liare  e determ inare.

S e  si am m ette che nella stipula
z ion e  d e g l i ’ affari fra in d iv idu i si 
d eb ba  ten er con to , per il bu on  fine, 
della  natura m ora le  del con traen te  
se, in altri term ini, si am m ette  cbe  
siano scon sig liab ilì e  cattivi gli a f



fari conclusi con  persone di scarsa 
intelligenza e di dubbia  onestà, si 
devon o ritenere non m eno sconsi- 
gliabili e non m eno dannosi gli ac
cord i con  popoli m oralm ente in fe 
riori o le contese con  popoli dotati di 
altissim e virtù.

Soltanto la g eo g ra fa  m orale  può 
rivelare ùl grado di inferiorità o di 
superiorità dei popoli e il grado di 
conven ienza  di stringere con  cia
scu n o di essi rapporti di am icizia o 
di provocare cagioni di ostilità.

Si potrebbe dire che la storia po
litica del m ondo non è cbe una se 
rie di registrazioni di fatti indiretta
m ente com provanti l'ignoranza del
la g eo g ra fa  m orale .

3. - — La g eo g ra fa  m orale  del po
polo italiano è em ersa dal F asci
sm o.

Spettano al. F ascism o e al suo



F on d a tore  la scop erta , F esa ltazio - 
ne, l 'im p ie g o  d e ir im m e n s o  patrim o
nio m ora le  p ossed u to  dagli Ita lian i.

P rim a d e l F a sc ism o  gli Ita lian i, 
qu an tu n qu e assurti, dop o  seco li di 
le targo , a dignità di N a zion e , an z i
ché an d are  alla ricerca  di s e  s tess i 
e d e lle  fo r z e  che li a v e v a n o  co n d o t 
ti all U nità, p re fer iron o  so ffe rm a r
si a gu ardare  più o  m en o  esta tici, 
più o m en o  m im etici gli altri popoli 
partico la rm en te  qu elli di F rancia , 
di G erm an ia , d 'In gh ilterra

A ttegg iam en to  qu an to  m ai s te n le  
e  fu n e sto  ch e  li sp in g ev a  da un  la to , 
all im itazion e  di costu m i con s id era 
ti su p eriori a qu elli ch e  ess i p osse 
d e v a n o  e  da un altro la to  a lla  o p 
prim ente, sfib rante , sin istra  g e re 
m ia d e  in torn o  a lla  lo ro  p och ezza , 
alla lo ro  m iseria , alla lo ro  im m atu 
rità.

Il F a sc ism o  ro v e sc ia v a  qu esta



form a m en tis  e  in segnava agli Ita 
liani che lo  studio di sè stessi indu
ce al proprio m iglioram ento assai 
piu dello  studio degli altri e che il 
rilievo delle nostre forze  dà un ren 
dim ento superiore a quello  d el rilie
vo  delle nostre d eb o lezze .

4. —  T a le  era la precisione con  
cui il F ascism o interpretava 1 v a lo 
ri spirituali che si ven ivan o  e labo
rando nel fon d o  dell anim a e della 
razza italiana, tale la perfetta m i
surazione delle possibilità attuabili 
da un patrim onio della gittata di 
quello possedu to  dagli Italiani che 
in poco più. di tre anni —  dal 23 
m arzo 1919 al 28 ottobre  1922 — - 
1*1 dea d iventava R egim e.

M a i nella ston a  degli ideali polì
tici e sociali degli uom ini si era  v e 
rificato un fen om en o  di sim ile fu l
m ineità tra T en u n ciazion e  di un



principio concepito e verbalizzato da 
un uom o e l ’adesione appassionata 
e incondizionata di un popolo.

N em m eno fra coloro  e t  e alla fe 
de sin un lucente divenire d'Italia, 
votavano sè stessi; e, dalle grandi 
im prese del passato, traevano per
suasione ed auspicio per nuovi pri
mati, si sarebbe osato  di credere cbe 
il popolo italiano nel giro di una so
la generazione, sarebbe stato capa
ce di sostenere tre guerre e una ri
volu zion e vittoriosa, di conquistare 
un Im pero, e, contem poraneam en
te liberare un'altra grande nazione, 
la Spagna, dai ceppi bolscev icb i e 
com piere ardim enti di civiltà in 
ogn i settore e in ogni direzione, 
sì da garantire alla N azione la sua 
piena indipendenza econom ica, pre
sidio essenzia le della sua indipen
denza politica.

M ai, com e ai tem pi di M ussolin i



ap p arve  l 'a ssu rd ità  d e lla  fo r m u la  
<( l ’I ta lia  c  fa tta , b is o g n a  fa r e  g li I ta 
lia n i » fo r m u la  c h e  a v e v a  tr is te 
m e n te  in flu e n z a to  1 p rim i c in q u a n 
t a n n i  d e lla  v ita  n a z io n a le .

G li I ta lia n i e r a n o  fa tt i, e  b e n is s i
m o  fa tti, da  m o lto  tem p o .

M a n c a v a  lo r o  s o la m e n te  un  C a 
p o  d i G e n io , m a n c a v a  T U o m o  di 
D io .

5. —  I l  p a tr im on io  m o ra le  d e g li 
I ta lia n i a v e v a  g ià  a v u to  i prim i b a 
g liori d u ra n te  il g o v e r n o  d i C a m illo  
C a v o u r  e  l a z io n e  d i G iu s e p p e  G a - 
r ib a ld i ; m a  la  r iv e la z io n e  d e lla  su a  
g r a n d e z z a  si b a  s o lta n to  c o n  B e n ito  
M  u sso lin i.

Il più  s ch e le tr ic o  b ila n c io  d i q u e l
lo  d i e  g li I ta lia n i h a n n o  a ttu a to  n e i 
prim i s e d ic i an n i d e l S u o  p o te re  
d iv e n ta  un  in n o  e, p er  m o lt i o s s e r 
v a to r i s tra n ie r i r im a sti a n co ra  a lla



unad e fin iz ion e  di L am artin e  di 
Ita lia  <x terra  di m orti » è addirittura 
m agìa .

E pp ure  le  s in g o le  v o c i  ch e  co st i
tu is co n o  ta le  p a trim on io  son o  ch ia - 
re.

L 'In te llig e n za , la F orza  di la v o ro , 
lo  S p irito  d 'in iz ia tiva , la F econ d ità , 
la S ob rie tà , lo  S la n cio , il S e n s o  g iu 
rid ico , l 'In tu iz io n e  politica , l 'U m a
n esim o, l 'A n tich ità  e la  G io v in e zza , 
la  B e lle z z a  fisica , i C rea tori, i S o ld a 
ti, i C on ta d in i, gli A rtig ian i, 1 M e d i, 
le  D o n n e , 1 D ir ig en ti s o n o  a ltrettan 
ti com p arti o g n u n o  d e i quali ap por
ta  una propria  r icch ezza .

E sa m in a n d o  s in tetica m en te , o -  
g n u n o  di questi « c o m p a r t i»  si a v rà  
la sp ieg a z ion e  di m olti fe n o m e n i ch e  
se m b ra n o  erm etic i e, sopratu tto , si 
av rà  l 'in e lu tta b ile  ce rte zza  di qu ella  
verità  m u sso lm ia n a  racch iu sa  in



una sua frase  profetica « IL  S E C O 
LO  V E N T E S IM O  S A R A ’ IL  S E 
C O L O  D E L L A  P O T E N Z A  IT A 
L IA N A » .



Gufatolo secondo

L ' I N T E L L I G E N Z A

1. —  N on  v ’è osserva tore  stra
n iero il quale, anche se poco  am ico, 
d e ll ’Italia, n o n t ricon osca  che la 
prim a prerogativa del popolo  italia
no è  rin te lligen za .

V ero  è che m olti restringono l ’m - 
te llig e n z a , italiana al settore  del- 
r  A rte  oppure sottin ten don o  una 
form a  di sca ltrezza  e di duttilità in
clinanti alla sop erch ie rà , alla sim u
lazione, alla frod e ,

S en on ch è  T intelligenza vera  e  
reale, quella ch e  Ippolito T a in e  ha 
cos ì lim pidam ente defin ita nel suo



ce leberrim o trattato, quella  cb e  gli 
Ita lian i p osseg g on o  in m isura  illim i
tata, n on  ha n ien te  a ch e  fa re  con  
l'A rte  n e l cam po della  quale in ter
fe r is co n o  il G en io , r in g e g n o , la  
S ensib ilità .

S i pu ò essere  gen iali e avere  una 
sca rsa  in te llig en za ; si può p o sse d e 
re un fo rm id a b ile  in gegn o  e non  
com p ren d ere  m oltissim e c o s e ; si 
pu ò d isporre  di una fin issim a se n s i
bilità  ed  essere  n otevo li cretini.

C osì d icasi della  sca ltrezza , della  
fu rberia , o del « m ach ia ve llism o )) 
(c r it ica  sp e sso  ad operata  con tro  gli 
I ta lia n i) che nella  sosta n za  son o  
sottop rod otti deirirvtelligenza , m a 
non r in te llig e n z a .

L 'in te llig en za  p ossed u ta  dal p o 
polo  ita liano è rapidità di d iscern i
m en to , la rgh ezza  di com p ren sion e , 
equ ilib r io  d i g iudizio , sen sa tezza  di 
az ion e .



M o lte  v o lte  la  n a tu ra  in te llig en te  
d e g li I ta lia n i o p e ra  c o m e  un  fr e n o  
su lla  lo ro  em o tiv ità  e s e rv e  a retti
fica re  su b ita n e i s la n ci e a p la sm a 
re v e e m e n z e  di p a ssion i, c o s ì elle gli 
o s s e rv a to r i su p erfic ia li ch e  n on  in 
tu is c o n o  1 p ro ce ss i in terior i d e ll 'in 
te llig e n za , s tu p is co n o  d e lla  a p p a 
re n te  illog ic ità  ch e  d e co r re  fra  una 
d e term in a ta  p o s iz io n e  m e n ta le  e la  
p o s iz io n e  m e n ta le  s u c c e ss iv a .

L 'in c o s ta n z a  è  più s p e s s o  p rov a  
d i in te llig e n za  ch e  n on  la  fe r m e z z a  
la  q u a le  sta  a p och i m illim etri d a lla  
rig id ità  e  d a lla  te sta rd a g g in e .

L 'in te llig e n z a  è  u n  s o le  c h e  illu 
m in a .d i ch ia riss im a  lu ce  tu tte  le  c o 
se . d a lla  c im a  di un a  m o n ta g n a  a l
la  g o cc io lin a  di ru g ia d a  s o s p e s a  a 
u n  filo  d 'e rb a  di un  fo s s a to .

G li % Ita lia n i s o n o  in te llig en ti a 
q u e s to  m o d o .



2. —  La « natura intelligente » 
degli Italiani è visibile a colpo d 'o c 
chio in qualunque circostanza con 
verga una m oltitudine.

P er esem pio :
un ’adunata di popolo con v oca 

ta in piazza da ragioni di ordine po
litico ;

uno spettacolo di eccezion ale  
im portanza artistica o sportiva 
svolto  in un grande teatro o in uno 
stadio ;

un raduno di gente di cam pa
gna, anche nella più m odesta città 
di provincia, nei giorni e  nelle ore 
di m ercato ;

un 'aula universitaria durante 
la lezione di un professore eloquen- 
te ;

il giardino di una scuola n e ll’o 
ra di r icreazione;

le ad iacenze di una grande o f 
ficina nel breve riposo che segue la



svelta  co lazion e e precede la ripre
sa del la v oro ;

le navate di una ch iesa  in o c 
casion e  di un rito o di una ricorren
za  ( so le n n e ;

un treno popolare di vacan za  
fe s t iv a ;

una strada di traffico intenso.
V oi noterete  la m obilità  delle fi

s ion om ie , il ch iarore delle  fronti, la 
rapidità degli sguardi, la finezza dei 
sorrisi, la  v iv ezza  delle  m ani, la  si
m ultaneità  di em ozione.

In quelle m oltitudin i d iverse  per 
il lu ogo , per l^età, per la classe , vo i 
avvertite  tuttavia T om ogeneità  del 
tessu to  organ ico, la  s incron ìa  delle  
lin fe  affluenti al cu ore  e al ce rv e l
lo , il ritm o di pu lsazione, di respira
zione, di riflessi che derivano da una 
u n ità : la R a zza  e r ivelano l’entità 
superiore che la illum ina e la go
v ern a : T In telligen za .



V alica te  i con fin i d 'Ita lia , a nord, 
a sud, a o c c id e n te . o  ad orien te  e 
sentirete su b ito , in an a logh e c irco 
stanze, la  d ifferen za .

L 'in te lligen za  è  una d on a z ion e  
divina com e  l'a ria  ch e  in taluni p a e 
si è  rigida o  g reve , in tali , altri te
pida e le g g e ra ; o com e  la lu ce  ch e  
s u •m olte  terre  è grigia e su lla  no
stra azzurra.

3. —  C hi n asce  e v iv e  sem pre 
in Italia  non  si a ccorg e  della  p ro fu 
s ion e  della  in te lligen za  italiana.

S u cce d e  a m olti di noi quel che 
s u cce d e  ai nativi di C apri, o  di 
A m alfi, 1 quali a v en d o  ogn i g iorno 
sotto  gli o cch i la  b e llezza  sovru m a
na del G o lfo  la gu ardan o sen za  v e 
derla , sen za  stu p irsen e e  sen za  «com m u ov ers i.

S e  tu v iagg i r ita lia  in a u tom ob i
le  e ti ferm i a caso  in un a  località



qu alsiasi, un v a lico  alp ino, un p a e 
se llo  a b ru zzese , una borga ta  s ic i
liana, per ch ie d e re  una in fo rm a z io 
ne a (u n a  cascin a , a u n a  osteria , a 
un p icco lo  ca ffè , av vertira i, cbiun* 
que sia la  p erson a  a cu i ti r ivo lg i —  
un raga zz in o , una ba m b in etta , un 
con ta d in o , un ca m eriere , un m a n o 
v a le  —  n e llo  sg u a rd o , n ella  v o c e , 
nel g esto , nel m o d o  con  cu i ti v ie n  
data la sp ieg a z ion e  r ich iesta , un  ch e  
di gen tile , d i a d eren te , di fragran te , 
di an im ato  ch e  in un fiore  sa re b b e  
la  fr e s ch e z z a  e in  un e s s e re  u m an o 
è T in telligen za .

L a  qu a le  è d iffu sa  su lla  terra  ita 
liana  co m e  la  tra sp aren za  d e lla  su a  
aria e  la lu m in osità  del su o  c ie lo .

D e l re s to  un rapp orto  fra  F inteli 1- 
g en za  e  la  lu ce  d e v e  e s is te re  p o ich é  
in Ita lia  d o v e  trov i più in ten sa  la 
lu ce  più pron ta  in con tri l 'in te llig e n - 
za .



È notorio che gli Italiani del Sud 
sono, generalm ente, più intelligenti 
degli Italiani del N ord  ; soltanto non 
sem pre quelli la sfruttano e l'appli- 
cano quanto questi.

S ’in tende che qui si parla deH'in- 
telligenza allo stato grezzo e p oten 
z ia le ; di quella intelligenza cioè  che 
ha i suoi strum enti di m isurazione 
collettiva  e individuale negli occh i, 
nella v oce , nelle mani.

N essu n  popolo ha il fluido che e- 
m ana dagli occh i della gente italia
na, le  sfum ature che essi traggono 
dalla loro  v oce , l'e loqu en za  che si 
sprigiona dalle loro mani.

4. — • L 'In telligen za  è  la m ateria 
prima di tutte le m aterie prime.

La m ateria prima « in telligenza )) 
sta all'Italia com e il carbon e  all In 
ghilterra o il petrolio all'A m erica  o 
la lana all'A ustralia.

3 -  Panegirico della razza italiana.



Gli econom isti della plutocrazia 
dem ocratica  ed  ebraica  credono che 
l'o ro  si tragga dalle m iniere del 
T ransvaal o dai ca v ea u x  d<dle 
grandi banche di Londra, di N ew  
Y ork , di Parigi, di A m sterdam .

Si sbagliano.
L o r o  vero, quello inquotabile, 

quello che rende i popoli forti e fe 
condi, si trae dalla intelligenza.

L 'in telligenza trasform a i deser
ti, rettifica 1 fiumi, fora  le m onta
gne, prende possesso  del cielo , in 
una parola, crea il la voro .

Intelligenza e lavoro son o  le 
fon ti perenni della ricchezza.

L o ha inoppugnabilm ente d im o
strato Carlo Cattaneo, pensatore, 
scrittore, econom ista  a cui l'agrico l
tura lom barda deve la sua am m ira
b ile  fertilità e che d ovrebb e  essere  
sem pre presente nello  spirito e nel- 
rm segn am en to  dei nostri cattedra-



tici tu ttora  n osta lg ic i di rica rd ism o  
e  di m a rx ism o .

L o  r ib a d isce  con  più c o n cre t i a g 
g iorn a m en ti A lb e rto  d e ' S te fa n i 
con  i su o i scritti in torn o al «  p o te n 
z ia le  di la v o ro  »  d e l p op o lo  ita lian o.

Il prin cip io  au ta rch ico  e le v a to  da 
M u sso lin i a v e r b o  e co n o m ico  del-i 
lo  S ta to  e  d e l R e g im e  è  un ri
ch ia m o  s o le n n e  e im p er ioso  a llo  
s fru tta m en to  d e lla  m ateria  prim a di 
cu i l  lta lia  p o ss ie d e  g ia cim en ti fra  1 
piu v a st i d e l m o n d o : T in te lligen za .

In  poch i anni, m e tte n d o  m a n o  al- 
1 im p iego  a i qu esti su o i g ia cim en ti, 
l'Ita lia  crea  il su o  gran o, il su o  car
b on e , i su o i m eta lli, le  sue fib re  te s 
sili, ì su o i carbu ran ti e creerà  qu an - 
t 'a ltro  la  sv in co li da q u a lu n q u e  d i
p e n d e n z a  e so g g e z io n e .

L e m ostre  d e l tess ile , del m in era 
le  e d e lle  b on ifich e  org a n izza te  a



R om a ai piedi del Palatino per ini
ziativa del Partito N azionale Fasci
sta, sono una lezione superba di u- 
na « realtà » cbe sino a ieri pareva 
dovesse appartenere al m ondo del- 
Timpossibile.

L 'intelligenza degli Italiani obli
tera questa parola.



C a p ito lo  t e r z o

L A  P O T E N Z A  D I  L A V O R O

1. — ’ C h i, p e rco rra  la  v a lla ta  d e l-  
l 'A d d a  lu n g o  l a u d a c ig s im a  s tra d a  
tag lia ta  a c o lp i d i m in a  tra  le  b a lz e  
di a lt iss im e  m o n ta g n e  ch e  da S o n 
d r io  p er T ir a n o  e B o rm io  c o n d u c e  
a lle  im p e rv ie  g io g a ie  d e l lo  S te lv io*  
r im arrà  più v o lte  sb a lo rd ito  a llù n a t- 
te s o  a sp e tto  d e lle  r o cc ie  cK e stra 
p io m b a n o  su l fiu m e  .

L e  p a reti —  p a re ti da b u rro n i —  
s o n o  r ig a te  da  in n u m e re v o li te rra z 
z e  s o v r a p p o s te  le  u n e  a lle  a ltre  c o 
m e g ra d in i d i s ca le  a c h io c c io la , g e t 
ta te  in  o g n i d ire z io n e .



L e terrazze scavate  a fu ria  di pic
con e  son o strettissim e, qu alche m e
tro  appena di profon d ità  ; e dalla 
strada da cu i si con tem p lan o ora  di 
fian co  ora sopra ed  ora so tto  di vo i, 
sem b ra n o  lunghe non più di una 
ven tin a  di m etri.

S u l p iano di ogn i terrazza  è  di
steso  uno strato di poch i cen tim e
tri di hu m u s  fa tto in parte di roccie  
frantum ate e m acerate  da lle  b u fe 
re e  dalle n ev i e in parte di terra  ri
portata dalla m ano delT uom o.

Su qu esto  strato son o stati pian
tati uno ad uno i vitigni dai quali si 
traggono i fa m osi v in i della  V a lte l
lina.

Q u anti se co li e quante gen era zio 
ni saranno occors i per il com p im en 
to della  c iclop ica  fa tica ?

In  qual m od o  e co n  quali m ezzi 
i v ignaiuoli a cced on o  fra  i dirupi di 
quei g iron i dantesch i sen za  strade.



sen za  ca se , sen za  ripari e r ie sco n o  
a m a n ten ere  la m iriad e dei v ig n e ti 
pensili, o g n u n o  p oco  più  gra n d e  di 
un sa lotto , in un  ord in e , co n  u n a  c u 
ra e u n a  p u litezza  da  p iantagion i di 
se rra ?

S i ha la  v is io n e  d i un a  lotta  s e n 
z a  qu artiere  fra  la  in d om a b ilità  
d e lla  N a tu ra  e  la  p a zien za  dellT Jo- 
m o.

s

T a le  v is io n e  rich iam a  per affin ità 
il qu ad ro  n on  m en o  sb a lo rd itiv o  e 
co m m o v e n te  ch e  sta al lim ite oppo
sto d e lla  p en iso la , in  S icilia , lu n g o  le  
strad e ch e  da G iarre  si in erp ican o  
su i fian ch i d e l l ’E tna fra  o ce a n i n eri 
di la v a  coagu la ta .

A n ch e  co là  la  p o ten za  di la v o ro  
d e ir  ‘u om o ita lian o ha crea to  e m a n 
tien e  d istese  di v ig n e t i s fid a n d o  le  
co lle re  ap oca littich e  d e l v u lca n o  ch e  
più v o lte  in p och e  g iorn ate  di e ru 



zio n e  ha distrutto seco li di fa tich e  
inenarrabili.

O gn i v itigno è  b a sso  e nero com e 
la la va  nella  quale è stato  piantato 
alla d istanza di un m etro  Tuno da l- 
Taltro.

B isogn a  v ed ere  le  v ig n e  alFin- 
vern o  qu ando ogn i sterpo di v ite  al
to  non più di tren ta  o quaranta  ce n 
tim etri v ien e  am orosa m en te  r ico 
perto da  m onticelli di fran tu m i di la 
va  per d ifen d ere  la lin fa  v ita le  dai 
m orsi dei ven ti gelid i che non di ra
d o  s abbatton o  su quelle  terre di 
fu oco .

2. —  S o ltan to  un pop olo  dotato  
di una fo rza  sovru m an a  di la v oro  
pu ò reggere  lo  s fo rzo  com p iu to  dai 
m ontanari della  V a lte llin a  e dai 
con tad in i della  reg ion e  E tnea.

D a  un capo a ll’altro d i t a l i  a, dal- 
F estrem o nord a ll’estrem o sud, alla



distanza di oltre m ille ch ilom etri la 
razza si rivela  con  sincron ìa  di 
m ente, di tenacità, di abnegazione, 
di ardire nello  stesso  prodigio.

M ed itan d o  su questi due quadri 
degni di ispirare il prim o canto d e l
la nuova georgica  italiana, tu bai la  
spiegazione dei m iracoli e delle  con 
quiste del la voro  ita lian o : dalle b o 
nifiche di im m ense paludi, alla tri
ve llaz ion e  dei m assi alpini ed  ap
pen n in ici; dalla costru zion e di gi
gantesch i acquedotti, alla attuazio
ne di strade su p e rb e ; dalle intere 
città create a cicli fu lm in ei in m ez
zo  ai d eserti; ai fium i dom ati, rettifi
cati e docilm en te  con dotti da llo  
sterm inio alla fe co n d ità ; dai ponti 
gettati sugli abissi* alle navi riso lle 
vate  dai fon d i del m are per restitui
re i tesori con  esse  inghiottiti, tu ve
di le  fo reste  di braccia  ancb ilosate  
dal p iccone e dalla van ga  e  1 m ilio-



ni di sch ien e  s forza te  ne lle  fa tich e  
p eren n i; v ed i i m u sco li a cca rto c 
ciati n e lle  ten sion i im p ro b e ; le  m a
ni sb u cc ia te  negli o sta co li rim ossi, 
le tem pia goccio lan ti di sudore, i 
torsi g iovan ili r insecch iti dalla  s fer
za  del s o le ; pensi a lle v ite  im m olate  
su ll'a ltare  d e l la voro  ita lian o fiam 
m eggian te  in tutti i con tin en ti e sot
to tutte le  latitudin i del m on do.

N o n  so n o  braccia  ita liane ch e  
h an n o crea to  la fo rm id a b ile  rete 
delle  fe rrov ie  d e irÀ m e rica  d e l N ord  
ba se  prim a de lla  prosperità  di qu el
le gen ti?

N on  so n o  braccia  ita liane che 
h an n o d issod ate  le  più be lle  terre 
argentine, brasilian e, uraguaiane, 
c ile n e ?

N on  son o  braccia  ita liane che con  
i fa v o lo s i sbarram enti del N ilo  h an 
no assicurata  la vita  ai più redd iti



zi dom ini della  coron a  im periale 
britannica, il Sudan  e 1’E gitto?

N on  son o san gue e  m idollo  e m u 
scoli e nervi italiani ch e  m antengo
no in efficienza le più am m irate c o 
lon ie d e ll ’im pero fran cese , T un isia  
è  M a ro cco ?

A v reb b ero  le  nobili città della 
S vizzera , le  belle  case  che p osseg 
gon o senza  i m uratori italiani?

A v reb b ero  gli aristocratici a lber
ghi di L on dra  i con fortev o li serv izi 
che vantano senza i cucin ieri e i ca
m erieri italian i?

L e m iniere del L ussem burgo, le 
officine di Liegi, 1 cantieri del P on to , 
i porti del L evan te  d a reb bero  il ren 
d im ento di cui van n o rinom ati senza  
gli operai, gli im prenditori, i m ercan 
ti, gli arm atori e i m arinai italiani?

3. —  Il lavoro  degli Italian i non  
ha so lu zion e di continuità.



In  Italia, che una leg g en d a  a ccre 
ditata fra gfli im becilli dalla  lettera 
tura stran iera defin isce  il paese del 
(( d o lce  fa r  n iente » , non  si co n o sce  
il riposo.

L e teorie  su lla  lim itazione delle  
ore  di la v oro  im portate dalla d em a
gogia  socia lista  dai paesi sm id o lla 
ti, non  hanno m ai in taccato  la na
tura operosa  degli Italiani, nè alte
rato il loro  sp in to  d inam ico  e fa tti
vo..

N e lle  industrie  e  nei com m erci il 
lim ite di la v o ro  è applicato per fo rza  
di legge  e ta lvolta  im posto  quale an
tid oto  al flagello  della  d isoccu p a zio 
ne.

M a  nei cam pi il con ta d in o  la v o 
ra dall a lba  al tram onto sem pre.

In  m olte  reg ion i d 'Ita lia  il ritm o 
del la voro  o b b e d isce  a una e c o n o 
m ia m ista : agricoltura, industria , 
artigianato.



I lavoratori, uom in i e d on n e , v a n 
no allo « stabilim ento )> e nelle  ore  
libere  si d ed ica n o  alla terra, al pro
prio cam p iscilo  o  a qu ello  del v ic i
no, oppure dan n o m an o in casa  pro
pria alla pialla, al trincetto, al te la 
io  o  ad  altro stru m en to  di la v o ro  ar
tig iano per arroton dare i m argin i 
che la fam iglia  nu m erosa  rich iede.

II la v ora tore  ita liano è  e c le tt ico ; 
sa fa re  m oltissim e c o s e ; può e s s e 
re specia lizzato  nella m eccan ica  di 
precisione, n e ll ' alta eban isteria , 
nella  rifinitura dei m arm i, nel co l
la u d o  dei m otori e nel con tem po 
fa re , o ccorren d o , 1 elettricista, il 
tappezziere , il vern icia tore , il v e tra 
io ;  riparare una radio, una b ic ic le t
ta, una s tu fa ; sistem are una botte, 
sa ldare un tubo, rattoppare una 
scarpa.

P erc iò  la  sua attività, a ccesa .



sp in ta , so rre tta  d a  un in sop p rim ib i
le  is tin to  d i a z io n e , è  in ce s s a n te .

L o  s te s s o  fe n o m e n o  si v er ifica  in  
q u a lu n q u e  se tto re  e  yp iù  la  c la s s e  
si e le v a , più si a c ce n tu a n o  le  r e s p o n 
sa b ilità  e  i co m a n d i, più  c r e s c e  la  
so m m a  d e l te m p o  co n sa cra ta  a l la 
v o ro .

L a  g ra n d e  m a g g iora n za  d e g li in 
d u stria li e dei co m m e rc ia n ti, d e i di
rigenti d i fa b b r ic a , d e i d ire tto r i g e 
n era li e d e g li a lti fu n z io n a r i d e lle  
p u b b lich e  a m m in istra z io n i n on  la 
v o ra  m e n o  di d od ic i, q u a ttord ic i o re  
a l g io rn o  tutti 1 g iorn i.

C i s o n o  p rop rie tari d i g ra n d i fa b 
b r ich e , a m m in istra tori d i p oten ti 
so c ie tà , g e s to r i di v a s t is s im e  im p re 
se  ch e  ig n o ra n o  il s ig n ifica to  d e lla  
p a ro la  « v a ca n z a  »  « s v a g o  »  «  v il
le g g ia tu ra  » .

D 'e s ta te  c o s to r o  la s c ia n o  il lo r o



studio al pom eriggio del sabato per 
trascorrere la dom enica  con  la fa 
miglia al m are o in m ontagna e rien
trare il lunedì m attina; essi parto
no portando con s è  cum uli di carte 
da consultare, rapporti da leggere, 
progetti da studiare* conti da con 
trollare a cui ded icano le ore  del 
viaggio e quelle del riposo dom eni
cale !

4. —  Il F ascism o ba centuplica
to la potenza di lavoro degli Italia
ni.

L 'esem pio  del Capo che non si 
con cede un istante di tregua ma\ si 
riverbera sui suoi collaboratori di
retti e indiretti che sono legioni 
sparse in ogn i angolo dell Im pero e 
si propaga a tutti.

O gni anno nella data fatidica 
della R ivoluzione (28  ottob re ) o in 
quella celebrativa del N atale di R o 



m a (2 1  aprile) si in augurano m asse  
en orm i di la vori com piuti e si in izia 
no quelli di altre m asse  da com p ie 
re*

N u o v e  strade, n u ov i tron ch i fe r 
roviari, n u ov e  e lettrificazion i, n u o 
ve  stazion i, n u ov i pa lazzi pubblici, 
n u ov e  ca se  per il p o p o lo ; edifizi s c o 
la stic i; uffici p oste leg ra fon ic i; ae- 
reop orti; o sp e d a li; s ta d i; p a lestre ; 
ca se  per la  G ii; cen tra li e le ttr ich e ; 
p ozz i m in erari; b o n ifich e ; a p p od e
ram en ti; stabilim enti in du stria li; 
vari di n a v i; im pianti portuari; sta 
z ion i rad iotrasm itten ti; bacin i mon~ 
ta m ; fu n ico la r i; r im bosch im en ti ; 
can a lizzazion i navigabili.

'Ad ogn i e le n co  il D u ce  fa  seg u i
re il nu m ero d e lle  « ore  la vora tive  »
im piegate  m  c ia scu n a  im presa  com - *
piuta»

L 'a rid o  con teg g io  a ssu m e così la 
su g g estion e  di. u n a  s in fon ia  gran dio-



sa Ievantesi da u n ’orch estra  di m i
lion i di u om in i e di m acelline, in  un 
ritm o tra vo lgen te  di m artelli, di 
vangK e, di pu leggie , di ingranaggi, 
di b ie lle , di m otori.

Il la v oro  assu rge  al sen so  astro 
n om ico  d e lle  arcate  c e le s t i : d iv e n 
ta litu rg ia : d iven ta  gioia, co n so la 
z ion e , ben ed iz ion e .

C on v ien e  preparare il con to  m e
tico lo so  e le  re la tive  « p ezze  drap
pegg io  » di tutte le  opere costru ite 
dal p op o lo  ita liano nei prim i sed ic i 
anni della  n u ova  Era ag g iu n g en d o 
vi le  città con iate  di z e c c a : L ittoria , 
S abau d ia , P ontin ia , G u idom a, Apri- 
lia, P om ezia , M u sso lin ia , C arbom a, 
A rsia  p er dom an dare  ai com putisti 
d e ll ’E ra v e cch ia  se  esiste  un  altro 
p op o lo  al m on d o  cap ace  di fa re  a l- 
trettanto.

4 -  Panegirico della razza itnfiana.



Capitolo quarto

L A S  O  B ~ R  I B T À

1. —  P er gli Italiani la sobrietà 
non è una nozione scientifica o un 
insegnam ento m orale: è un m odo 
di vivere, o, m eglio ancora, un m o
do di essere.

Tanta è l'abitudine del popolo al
la sobrietà che nessuno si accorge 
di esserlo e nessuno se ne vanta.

N on  bisogna con fon dere la so 
brietà con la ristrettezza econom i
ca o con ravarizia.

L 'Italiano anche agiato, anche 
ricco, consum a poco, sciala di rado, 
non sperpera mai.



N a tu ra lm en te  qui si pari a in s e n 
so  g e n e ra le  e n on  si n e g a n o  le  e c 
cezion i.

I I .t e n o r e  a lim en tare  d eg li Ita lia 
ni è il più b a s so  di quelli ab itu a li n e 
gli altri g ran d i popoli b ian ch i.

In g les i, F ra n ces i, T e d e s ch i, A m e 
rican i m a n g ia n o  e b e v o n o  tre, qu at
tro, c in q u e  v o lte  tanto  d i q u e llo  ch e  
m an g ian o  e b e v o n o  gli Ita lian i.

I ra ffron ti s o n o  e s tre m a m e n te  fa 
cili e  ch iu n q u e  a b b ia  v ia g g ia to  al- 
1 E stero  pu ò co n tro lla re  da se.

Q u a n d o , a ll 'e p o ca  d e lla  gu erra  
m on d ia le  a lcu n e  unità d eg li e s e r c i
ti a lleati v e n n e ro  in Ita lia  p er par
tecip are  a lle  op era z ion i su l n o s tro  
fron te , i so ld a ti ita lian i r im a sero  
stu p efa tti n e l v e d e re  la  fr e q u e n 
za e l 'a b b o n d a n z a  d e l ra n c io  d e i 
so ld a ti b ritan n ici, n ord a m erica n i e 
fr a n ce s i: stu pefa tti, m a n o n  in v id i.

A n zi, ai nostri u om in i, le  so m m i-



nistrazioni delle in ten denze estere 
alle proprie truppe, le  larghe razioni 
di m arm ellate, con serve , tè, cacao, 
salse, dolcium i sem bravano carica
ture e sv en ev o lezze  non Intonate 
alla vita rude del soldato, special
m ente in tem po di guerra.

N elle  m ense degli ufficiali il di
stacco  fra quelle dei nostri e quel
le degli altri era ancora più forte.

L asciam o andare i tem pi di guer
ra,

2. —  Si d ice  che la sobrietà sia 
questione di clim a e di a llenam ento.

L osservazion e  è frettolosa  e su 
perficiale.

C he i rigori della tem peratura, 
il grigio, il fred d o , lu m id ità , la  ne
v e  stim olino nell organ ism o um a
no la  necessità  di una superalim en
tazione, è am m esso senz 'a ltro ; co 
m e è am m esso che a ll'inverno, ge-



n era lm cn te , si m angia  di più ch e  
nell e sta te  ; m a per gli Ita lian i il pro
b lem a  appare su b ord in a to  a fo r s e  
m en o  m ateria listich e  e  più spiri
tuali.

D  esta te  o d in vern o , con  il fr e d 
do o  co n  il ca ld o  , gli Ita lian i nel 
m an giare  e n e l b ere  so n o  sem p re  
m isuratissim i.

F ra  N o rd  e  S u d  es is te  qu a lch e  
d iffe ren za  nel reg im e  d ie te t ic o ; n e l
le reg ion i più fr e d d e  si m an gerà  più 
carne e m e n o  v erd u ra  e ne lle  reg io 
ni più ca ld e  più v e rd u re  e m en o  car
n e ; m a 1 quantitativ i son o  sem pre 
m o lto  lim itati sp ec ia lm en te  se  si fa  
il co n fro n to  co n  altri p aesi e altri 
popoli.

L 'a lc o lo , per esem p io , cap ito lo  
p rota g om stico  per tutti i popoli e d i
rei fa ta le  per ta lu n i di essi, in Ita 
lia è  e v a  sem p re  più con tra en d os i.



In  fo n d o  gli Ita lian i so n o  m a n g ia 
tori di p a n e  e  b e v ito r i d 'a cq u a .

C iò  n on  s ign ifica  ch e  e s s i d isd e 
g n in o  in tin goli squ isiti e  v in i preli
ba ti ch e , anzi, la  cu c in a  ita liana è , 
non  m e n o  d e lla  fr a n ce s e , e c c e l le n 
t e ;  le  v ig n e  d ’Ita lia  op im e  qu an to  
q u e lle  di S p agn a , d i F ra n cia  e  de lla  
G r e c ia ; e gli Ita lian i cu c in ie r i e v i
ticu ltari p rovetti.

M a i  lo ro  gusti, le  lo r o  in c lin a z io 
n i si d ir ig on o  a ltr o v e ; e la lo ro  s c ie n 
za  g a stron om ica  ch e  è  an tich iss im a  
e p ro fo n d a  qu an to  la lo ro  civiltà , 
v ie n e  s fru tta ta  so lta n to  in fa v o re  
d e i turisti stran ieri (v e d i  i tra tta 
m en ti lu cu llian i dei nostri gran d i 
tra n sa tla n tic i) opp ure  in c ir co s ta n 
z e  e c ce z io n a li e in r ico rre n ze  s o le n 
ni, v a le  a d ire  c in qu e o  se i v o lte  al
l 'a n n o .

3 . —  O g n i a llen a m en to  presup-



pone un disegno preventivo, un m e
todo rigoroso ed  una volontà  deter
m inata all attuazione di quel d ise
gno e a ll'osservanza  di quel m etodo.

P er  sosten ere che la sobrietà sia 
una questione di a llenam ento b iso- 
gn ereb be  sosten ere che gli Italiani 
vog lion o essere  sobri e  com piano 
ogn i giorno speciali esercizi per at
tuare tale loro volontà .

N on  è così.
La sobrietà si rivela negli Italia

ni sino dalla loro  infanzia.
Un p ezzo  di pane <( con la crosta  » 

com e sch erzosam en te  v iene defin i
to  il com panatico che non c 'è , costi
tu isce la colazion e m attutina della  
grande m aggioranza dei bam bini 
del popolo che essi sgranocch iano 
in letizia andando a scuola.

La tazza di latte è .u n  titolo di pri
v ilegio che appare a periodi irrego
lari; e le crem e, le  m arm ellate, il



b u rro , la  c io c co la ta  d i c u i  v e n g o n o  
rim pin zati i  pan cin i g o lo s i d e i b im 
bi di altri paesi, p er i b im b i ita lian i, 
a n ch e  se  -figli di r icch i, s o n o  e le 
m en ti d e l reg n o  d e lle  fa v o le .

In  cam p agn a  le fe tte  di p o len ta  
so s titu is co n o  il p ezza  di pane e su i 
m on ti la  fa rin a  di ca sta g n o  sostitu i
sce , nella  p o len ta , q u e lla  d e l g ran o
turco .

C o te sta  ca s tig a te zza  p a ssa  d a l
l 'in fa n z ia  a ll’a d o le s ce n z a , d a ll 'a d o 
le s c e n z a  alla  g io v in e zza  ch e  tutta 
tesa  n e llo  sp irito  sp ortiv o  ed  a g o n i
s tico  ch e  la ap p assion a , s d e g n a  le  
s e d u z io n i d e lla  ta v o la  e reca lc itra  
in n an zi ai d o lc i r ich iam i m atern i e 
ai r im brotti pa tern i p er una re g o la 
re e re in tegra trice  a lim en ta z ion e .

D a  sim ili in iz i s i a rg u isce  il resto .
I l b ila  n c io  a lim en tare  d e g li .Ita

lian i è  p resto  fa tto .
I l d es in a re  dei con ta d in i è cost i-



tu ito di una m inestra di pasta, ver* 
dura e la rd o ; la cena, di unm sala^ 
ta o di un pezzo di form aggio ; la 
carne v ien e a tavola soltanto la d o 
m enica e  il vino contrassegna il sa
bato sera e la festa successiva.

La colazione deH 'operaio si aggi
ra intorno a un cartoccio di salame, 
a una pagnotta e a un bicchiere di 
v in o ; il pranzo norm ale non va più 
m là di un piatto di carne con con 
torno o di una pasta asciutta segui
ta da u n ’insalata o da un poco di 
form aggio in affiato da un altro b ic
chiere di m odestissim o vino.

Il ceto impiegatizio, dal punto di 
vista alim entare, è  all' altezza del 
ceto operaio; mangia forse  un pò di 
carne, ma beve m eno vino.

Q uanto alle classi abbienti, fa 
coltose, agiate o ricche il loro ntm o 
ordinario è  di tre pasti al giorno i 
mattina ca ffè!atte; m ezzogiorno e



un sen so  di parsim onia che la don 
na italiana possied e  in som m o gra
do.

Il recupero, la  trasform azion e, la 
rim essa  in c irco lazion e degli avan
zi di cucina e della roba vecch ia  
(vestiti, b iancheria, e c c .)  son o ca 
pitoli nei quali la donna italiana 
com pie prodigi.

Q u an d o  gli Stati Uniti delibera
rono il loro  in tervento nella  grande 
guerra, costitu irono nei paesi a llea 
ti com itati fem m inili speciali 1 qua
li. sotto il patrocinio della  Y .M .C .À ., 
data la penuria delle  scorte  di m a
terie prim e e la difficoltà dei rifor
nim enti, d ovev an o  fa re  opera di at
tiva propaganda per la più rigorosa 
econ om ia  nella vita  privata.

L e dam e am ericane inviate a M i
lano dalla Y .M .C .A . in una a ffo lla 
tissim a riunione di d on n e idi og^m



sera m inestra , piatto di carn e o p ie 
tanza equ iva len te , fru tta .

Il d o lce  appare raram en te  e  il 
« quarto pasto  » c ioè  il co s id e tto  tè 
delle  c in q u e , se rv e  di p retesto  più 
a m ondan ità  fem m in ili ch e  a un 
su p p lem en to  di nutrizione.

4. —  La sobrietà  degli Ita lian i 
non è circoscritta  so la m en te  al set
tore alim entare.

E ssa  in v este  tutta la  v ita  ch e  si 
sv o lg e  fra  le  pareti d om estich e  d o 
v e  si a fferm a in con testa to  il d om i
n io della  donna.

L a  d on n a  italiana è una am m i- 
m stra tn ee  provetta .

L 'eq u ilib r io  costan te  fra  le sp e
se é  le  entrate, an ch e se qu este  
sian o m agrissim e, la  re se z io n e  di 
ogn i sp erp ero  e la  u tilizzazion e  di 
qualunque residu ato  son o  la risu l
tante di un  istinto di e con om ia  e di



classe  socia le  tenutasi in un gran
de teatro della  città sp iegarono che 
per opporre al nem ico la m aggiore 
resistenza  b isogn ava  ridurre il to 
no econ om ico  e predisporsi a rinun- 
cie e a sacrifici 1 quali, m ediante  ta
luni accorgim enti, sa rebb ero  sem 
brati m en o  dolorosi.

G li accorg im en ti suggeriti in rap
porto al vestiario  con sistevan o  nel- 
L addottare gli abiti sm essi dal pa
dre o dalla  m adre ad uso dei fig li; 
n e ira ccon cia re  i vestiti consum ati 
dei figli più grandi per i figli più pic
coli e m agari di applicare pezzi di 
s to ffa  anche differenti nei punti di 
m aggior logorìo  ai gom iti delle g iac
che o nel fo n d o  dei ca lzon i.

L e don ne italiane si gu ardarono 
con un sorr iso : i suggerim enti cbe  
alle dam e am ericane della  Y .M . 
C.À. sem bravan o  una novità  e un



sacrific io , co st itu iv a n o  un m e to d o  
natura le , d ire i qu asi ùn à  dottrin a , 
clie  le  d on n e  ita lian e pratican o  da 
seco li?



C ap itolo  quinto

L O  S L A N C I O

L  —  P e r  s lan cio  si d e v e  in ten d e 
re una particolare  fa co ltà  di em o
z io n e  cb e  a fflu en do da ll'an im a  al 
ce rv e llo  d eterm in a  un su b ita n eo  at
tegg iam en to , un prop osito  im m ed ia 
to , u n ’azion e  com piuta  con  in solito  
ca lore .

N on  b isog n a  co n fo n d e re  s lan cio  
con  im pulsività.

L o s la n cio  m u ove  da un istinto 
d e l g iu sto , del be llo , del ca v a lle re 
s c o ; l ’im pu lsiv ità  n a sce  quasi sem 
pre da un in te re sse ; lo  s la n cio  è  più



spirito ch e  m ateria , la  im pu lsiv ità  è  
più m ateria  ch e  spinto..

L a  d ifferen za  d e lle  d u e  p os iz ion i 
em otiv e  si m isura  più lim p idam en te  
nelle  con segu en ze*

Lo s lan cio , an ch e se  n on  ragg iu n 
ga 1 o b b ie ttiv o  ch e  lo  ha m osso , si 
dirige sem p re  v e rs o  un a  s fera  di e le 
v a te zza  e  d i n ob iltà ; la  im pu lsiv ità  
sì co n c lu d e  m oltissim e v o lte  m  una 
stu p id aggin e qu an d o  non  sia un cri
m ine o  u n 'in fam ia .

L o  s la n cio  è r icch ezza  di cuore.
L a  r icch ezza  di cu ore  è  un a  delle  

più con g en ite  prerogative  d e l p op o 
lo  ita liano.

2. —  L a sto n a  politica deg li Ita 
liani, d a i m oti d e l R isorg im en to  al
l 'E p op ea  g a rib a ld in a ; d a ll'in terv en 
to nella  gu erra  m on d ia le  a V ittorio  
V e n e to ; dalla  im presa  leg ion aria  di 
F ium e stila R iv o lu z io n e  fa s c is ta ;



d a lla  g iorn ata  d e lla  «  fe d e  )> alla  
con q u is ta  d e ll 'Im p e ro  —  n on  è  che 
la  storia  di m irab ili s lan ci, di una 
in esa u rib ile  r ic ch e zza  di cu ore , co n 
giunta  a un a sso lu to  d is in teresse  e 
a un an tica  nob iltà .

S i può e sse re  idea listi som m i e 
sta re  sotto  un a lb ero  a sogn a re , o in 
c im a  a un a  m on ta g n a  a con tem p la - i 
re, o  sp ro fon d a ti in u n a  p o ltron a  a 
m e d ita re ; m a se non  c 'è  ((q u a lch e  
co sa  »  ch e  sca tta , si a v v e n ta  e im 
pu gn a  l 'id e a le  p er tra sfo rm a rlo  in 
co n cre ta  rea ltà , v a n o  è  sog n a re , c o n 
tem p lare , m e d ita re ; q u esto  « q u a l 
ch e  co sa  » è lo  s lan cio .

A n ch e  il co n v in c im e n to  p u ò  c o n 
d u rre  a ll 'a ttu a z ion e  di un id e a le ; m a 
il p ro ce ss o  costitu ito  d i m isu ra z io 
ni, di s o p p e s a m e n e , di ca u te le , di 
ra ffron ti, di in ce rte zze , di d u b b i, è  
lento* ta lch é  a v v ie n e  ch e  gli u om in i



di con v in zion e  g iungono alla m eta 
sem pre dopo gli uom ini di slancio.

3. -—  L 'am ore , la  m aternità, la  
paternità, la  fam iglia , le  com p etiz io 
ni d 'arte, le  em ulazion i sportive so 
no altrettanti settori di vita nei qua
li l e lem en to  «  slancio  » g iu cca  ruo
li protagonistici.

È op in ion e d iffu sa  che gli Italiani 
siano am anti ideali per tra b occo  di 
passione, m a m ed iocri m ariti per v o 
lubilità o gelosia .

E una opin ione d iscu tib ile ; si de- 
♦ 6  

ve in vece  am m ettere senza  esita
zione e senza  riserve che gli Italia
ni son o  dei padri straordinari.

M ai ho v isto  m  un cu ore  um ano 
tanta profondità  di sen tim ento pa
terno quanta ne esiste nel cuore  
della stragrande m aggioranza dei 
padri italiani.

L 'u om o  più rozzo, più selva tico .

5 -  Panegirico' della razza italiana.



più  v io len to»  d a v a n ti a l su o  fa n to li
n o  rivela» ad  un  tratto» u n a  se n s i
b ilità  e d  u n a  d e lica te zz a  fe m m in e e .

È n o to r io  e lle  la  fa m ig lia  ita lian a  
si re g g e  s e c o n d o  l 'a n t ica  e  patriar
ca le  d iv is io n e  d e i co m p iti: la  d on n a  
ba d a  a lla  ca sa  e ai figli, l 'u o m o  al 
la v o ro .

N è  il tem p o  n è  le  n u o v e  u sa n ze  
v e n u te  d i F ra n cia  o  d 'A m e r ica , nè 
l 'in flu e n z a  di libri, d i g iorn a li o  di 
c in e m a to g ra fi h a n n o  a ltera to  n e lle  
fa m ig lie  d e l p o p o lo  ita lia n o  l 'a n t i
co  costu m e .

C os ì se in con trera i p er la strad a  
sp ec ia lm en te  la  d o m e n ica  in tere  fa 
m ig lio le  di op era i o di im piegati, tu  
v e d ra i ch e  il p a d re  pur a v e n d o  a 
fia n co  la  sposa , reggerà  in  b ra cc io  
l 'u lt im o  n a to  d i p och i m e s i; e la  le 
v ità  co n  cu i lo  reca , la  te n e re z z a  co n  
cu i lo  v ig ila  se  d orm e , il sorr iso  co n  
cu i lo  a sco lta  se  c ia n g otta , la  re lù



giosità con  cui bacia una sua m a
nina, ti d iranno, m eglio  di qualsiasi 
parola, lo  slancio  di quei sem plici 
cuori.

4. —  Certi esteti giovinetti e v e 
spertini cbe la sanno lunga e la m et- 
ton giù fitta perché son o  stati a ll 'O 
pera d i Parigi o  al C overti G a  rdert 
di L ondra e Hanno assistito a fa m o
si spettacoli internazionali nelle m e
tropoli del N ord  o in  quelle  d 'o ltre  
Atlantico torcon o  il naso a lle  fo lle  
che grem iscon o  i nostri teatri e pro
rom pono in applausi deliranti alle 
note paradisiache di un Gigli o  di 
uno Schipa.

D iscorron o di esuberanza , anziché, 
di slancio, m agari di in com postez
za ; se poi lo  slancio saetta nella ri
chiesta travolgente di un bis, allora 
si parla addirittura di « in edu cazio
ne » e lo si scrive anche sui giorna-



li per d om a n d a re  in n om e  di olii sa 
quale ga la teo  di in vertebra ti l 'a b o 
liz ion e  del b is  c o m e  se  il b is  co st i
tu isse  un fa tto  m o lesto  e v e rg o g n o 
so  an zich é u n 'ap p assion a ta  tra d iz io 
ne dei nostri g loriosi teatri lirici, e 
sopratu tto , l 'a n e lito  in con ten ib ile  
d e ll'a n im a  artistica  degli Ita lian i.

Q u a lcu n o  cbe  trascorre  la v ita  nel 
fr ig idario  per tim ore di co n ta m in a 
z ion e , trov a  a rid ire an ch e su lle  s ce 
ne di en tu siasm o ch e  scop p ia n o  d u 
rante  certe  com p etiz ion i sportive .

M io  D io :  ch e  m ale  c 'è  se la  fo g a♦ ♦ « ♦ « |  
agon istica  dei nostri g iov an i s b o c 
ca  sp e sso  in insign i ca zzotta tu re  fra  
i partigiani d i qu esto  o  di qu e l co r 
ridore , d e ll'u n a  o d e ll'a ltra  squ adra  
d i ca lc ia tori?

N o n  è  p u rissim o s la n cio , m u sco lo  
pronto, san gu e  v iv o ?

S toricam en te , anzi, è c la ssicità .



5. —  L o  s lan cio  degli Ita l ìam  è 
sopratutto « b o n t à » ;  parola  che va  

. im pa llid endo fra  le gen ti di un m on 
do sem pre più in qu ieto , ìn v id o  ed  
esasperato , m a c b e  in Italia  co n se r 
va an cora  la sua lu ce  con so la tr ice .

G li slan ci de lla  bon tà  italiana s o 
no, per co s ì dire « in visib ili » e , tut
tavia, in n u m erevoli.

E ' d ifficile cb e  og n u n o  di noi non  
s 'im batta  lu n g o  la propria g iornata  
di fa tica  o di lotta  in un o di co testi 
slanci com p iu to  in silen zio , sen za  
osten ta zion e , p er un m oto  sp on ta 
n eo  del cu ore , da  in d iv idu i e in cir- 
costan ze  a cu i n essu n o  presta  at
tenzione.

L o  slan cio , ad esem p io , di qu egli 
scienziati ch iusi nei lo ro  laboratori 
alla r icerca  torm en tosa  di un rim e
dio per len ire  le  so ffe ren ze  d e ll 'u 
m anità.



L o  s la n cio  dei m iss ion a ri s e g re 
gati dal m o n d o , v iv en ti in  la n d e  in o 
spitali fra p op o la z ion i b a rb a rich e  
per portare  la parola  d e lla  fe d e  e il 
s e n s o  de lla  civiltà*

L o  s la n cio  d e lle  re lig io se  ch e  pro
d igan o  la lo ro  fra g ile  sa lu te  n e ll ’a s 
s is ten za  di m ala ti in cu rab ili.

L o  s la n cio  d e i con ta d in i ch e  si 
e s te n u a n o  nelle  pa lu d i per strappa
re un p e zzo  di terra  a lla  m orte  e ri
d on a rla  alla fe co n d ità .

L o  s la n c io  dei g iov a n i ch e  sd e 
g n a n d o  la vita p lacida  d e l fu n z io 
nario, a ffron ta n o  og n i r isch io  e, la 
v o ra n d o  com e  dannati, di u n a  m i
c ro s co p ica  b o tteg a  fa n n o  un  gra n d e  
em p orio  o  u n ’im p on en te  officina.

L o  s la n cio  di ogn i ora , di ogn i 
g iorn o , d e i tan tiss im i ch e  n e ll ’e se r 
c iz io  di un  m estie re  o di un a  p ro fe s 
s io n e  non  im m etton o  che prob ità  e 
a cca n im en to  per tirar su  un a  fam i-



gl*a illibata e dopo a v er  la vora to  tut
ta la vita  spariscon o  sen za  lasciare  
alcuna traccia  com e g occio le  ev a p o 
rate dal so le  o defluite nel m are.

D ella  som m a di tutti cotesti slan
ci è costituita l'Ita lia .



C a p ito lo  sesto

I L  S E N S O  G I U R I D I C O

1. —  D a lla  m a d re  R o m a  fo rg ia tr i
ce  d e l D ir itto  ch e  d o p o  d u em ila  a n 
ni sta  a n co ra  a lla  b a se  d e lla  C iv iltà  
d e l m o n d o , gli I ta lia n i h a n n o  e re d i
tato  il <( s e n s o  g iu rid ico  )) v a le  a dire 
la fa co ltà  n a tu ra le  di o r ie n ta z io n e  
v e rs o  1 ord in e , l ’equ ità  e la  g iu stizia . 

I l s e n s o  g iu rid ico  è  d iffu so , co m e  
il se n so  artistico , in og n i stra to  s o 
c ia le  s in o  a lle  più um ili fo l le  d e l p o 
p o lo  e  a g is ce  co n  istin tiv o  d isce rn i
m en to  e lim p ida  p ro n te zza  in qu a l
siasi sp ec ie  di co n tro v e rs ie .

L  op in io n e  p u b b lica  ch e  n on  se m -



pre coincide con  quella espressa dai 
giornali, agisce com e una specie di 
magistratura d ie  segue le questio
ni, le inquadra, le  penetra, le vaglia 
separando il torto e la ragione con 
m irabile oggettività.

Indubbiam ente il senso giuridico 
costituisce il più sicuro requisito 
delle razze superiori.

D al senso giuridico prom anano le 
form azion i e le  costituzioni degli 
Stati, le  leggi e gli ordinam enti so
ciali, il governo delle pubbliche e 
delle private cose, in una parola, la 
Civiltà.

Q uanto più è affinato il senso giu
ridico tanto più giuste sono le leggi, 
più alto il costum e, più equilibrate 
le menti.

B asterebbe pensare ebe in Italia 
sono nate quattro civiltà, la R om a
na, la Cristiana, l'U m anista, la Fa
scista per concludere cke il popolo



nare che il Cattolicesim o, indipen
dentem ente dalla tradizione solen
ne, irradiasse da altro luogo diverso 
da R om a, nè che il P ontefice M a s
simo ven isse da nazionalità diffe
rente dalla nazionalità italiana.

Q uando per brutalità di eventi 
politici la Chiesa dovette traslare la 
sede apostolica fu on  di R om a, o si 
ebbero Papi non italiani, furono di
sordini, scissioni, eresie, decadi
mento.

D el resto per qual ragione nel Su
prem o Collegio la m aggioranza è 
sem pre stata costituita di Cardinali 
Italiani?

Attualm ente i pórporati Italiani 
sono trentacm que ; m entre i T ed e
schi sono quattro; I Francesi sei; gii 
Spagnoli tre ; gli Inglesi du e; gli 
Am ericani del N ord tre ; gli Am eri
cani del Sud du e; un P olacco, un



ita liano, pili di qu a lsiasi altro, p o s 
siede  il s e n s o  g iu rid ico  e ch e  il s e n 
so g iu rid ico  d eg li Ita lian i è  il più e le 
vato.

2. —  L a C h iesa  ca tto lica  a p o s to 
lica  rom a n a  trae gli e le m e n ti de lla  
sua m illen aria  au torità  e de lla  sua 
su p rem azia  m ora le  e d  in te lle ttu a le  
non  so lta n to  da lla  F ed e , m a an ch e  
d a l se n so  g iu rid ico  ered ita to  e ssa  
pure da R o m a ,

Il D iritto  C a n on ico  è un m on u 
m en to  p eren n e  ch e  ha la  stessa  na
tura del D iritto  R om a n o ,

L o s tesso  se n so  g iu rid ico  an im a 
en tram bi ed  è  quel sen so  g iu rid ico  

he resp ira  in v is ib ilm en te  n e l fo n - 
o  d e lle  sub lim i d issertaz ion i dei 
dottori de lla  C h iesa  e d e lle  E n cicli- 
be papali e ch e  in Ita lia  è e ffu so  
om e la lu ce  e  com e  T an a .

T a lch é  n on  si p o treb b e  im m agi-



C e c o s lo v a c c o ,  u n  U n g h e r e s e , u n  
B e lg a , u n  C a n a d e s e , u n  S ir ia c o .

N e l  r e g n o  d e lla  F e d e  n o n  si p o s 
s o n o  d is c e r n e r e , v a n t a r e  e  r ic o n o 
s c e r e  s u p e r io r ità  d i p op o li.

F e d e li  c a t to lic i  e  pu  c r e d e n t i  p o s 
s o n o  e s s e r e  ta n to  g li I ta lia n i q u a n 
to  g li S p a g n o li, i F r a n c e s i , 1 T e d e -  
s c i l i  e , m a g a r i, 1 n eg ri.

M a  al s e r v ig io  e  a l p r e s t ig io  d e lla  
F e d e  g li I ta lia n i r e c a n o  la  im m is u 
ra b ile  f o r z a  d e l s e n s o  g iu r id ic o  lo r o  
c o n c e s s a  p er  im p r e s c r u ta b ile  d is e 
g n o  e v o lo n tà  d i D io .

3 . —  C h i r ic o rd a  1 e p o c a  d e lla  
n e u tra lità  e  le  fr e m e n t i  lo t te  p e r  il 
n o s tro  in te r v e n to  in  g u e rra , p u ò  fa r 
si u n 'id e a  d e l s e n s o  g iu r id ic o  d e g li  
I ta lia n i e  d e lle  f o r z e  c h e  e s s o  h a  s a 
p u to  e sa  s c a te n a r e .

L 'ir r e d e n t is m o  fu  la  m o lla  s e n t i
m e n ta le  c h e  s p in s e  l ’I ta lia  n e l c o n -



flitto: ma dietro Tirredentismo pre
meva un principio più profondo e 
più generale : il principio di naziona
lità, che dalla guerra m ondiale usci
va trionfante e che oggi domina la 
vita politica dei popoli.

Il principio di nazionalità trova 
nel senso giuridico il più prezioso 
alimento. ,

Gli attriti, i coltrasti, i pencoli di 
nuove conflagrazioni succedutisi 
negli ultimi venticinque anni, han
no un'unica causa; la lesione infer
ta a Va r sa glia al principio di nazio
nalità proprio da coloro —  Clem en- 
ceau, Lloyd George, W ilson —  che 
evocando le prem esse del conflitto 
e interpretando lo spinto della Vit
toria dovevano logicamente esser
ne i tutori.

Prevalsero invece le manipola
zioni e gli interessi di una cupida 
Plutocrazia e di una falsa D em o-



cra z ia  e n tr a m b e  le g a te  all E b ra i
sm o  c h e  s to r ic a m e n te  è la  n e g a z io 
ne d e l N a z io n a lis m o , c io è  d i q u e l 
p r in c ip io  n a tu ra le  e sp ir itu a le  c b e  
d a l s e n s o  g iu r id ico  tra e  n o b iltà , lim 
p id e z z a , p ro p u ls io n e , p r im a to .

4. —  U n a ltro  e le m e n t o  d e l  s e n 
s o  g iu r id ic o  d e l  p o p o lo  ita lia n o  c o n 
s is te  n e l s u o  u m a n e s im o  c h e  p er 
m ea , c o m e  v e d r e m o  più a v a n ti, tu t
ta  la  le g is la z io n e  s o c ia le  e m a n a ta  
idal F a s c is m o , la  q u a le  è  la  più a v a n 
z a ta  e  n e l c o n te m p o  la  più  eq u ili
brata .

A n c h e  il s e n s o  c r it ic o  c h e  n e g li 
I ta lia n i è a c u t is s im o  è u n a  g e r m i
n a z io n e  d e l s e n s o  g iu r id ico .

E rra n o  c o lo r ò  c h e  c o n fo n d o n o  
s e n s o  c r it ic o  c o n  la  d e n ig r a z io n e  si
s te m a t ica  o c o n  r o p p o s iz io n e  se t 
taria  c h e  s o n o  fo r m e  d e g e n e r a t iv e  
d e l s e n s o  cr it ico .



II senso critico è intenzione ed af
finamento del bene: selezione in
cessante: in una parola, costru
zione.

5. —  E ' notorio che l'Italia è la 
terra dell eloquenza e che ogni set
tore di cui l'eloquenza è  costituita 
—  Stona, Filosofia, Letteratura, O - 
ratoria —  ha nella gioventù studio
sa italiana notevolissimo numero di 
cultori.

L 'oratoria esercita un grande fa 
scino sulle fólle anche se incolte: e 
1 più fam osi oratori politici, o foren
si, o letterari, o ecclesiastici sono si
curi di reclutare in qualunque re
gione d'Italia, fittissime masse di 
ascoltatori; ma per quanto alto il lo
ro eloquio; non susciterà mai una 
totalità di consensi se il discorso, 
l'arringa o la predica non interpre
tino il senso giuridico che in defini-



tiva è la form azion e  superiore del 
sen so  m orale.

P er  questa ragione in Italia il c o 
m uniSm o, che è la più antigiuridica 
fra  le dottrine, seppure dottrina pos
sa chiam arsi, non ha attecchito, nè 
poteva attecchire quantunque tro
v a sse  nella  m iseria econ om ica  del 
P aese , nella stanchezza  deHhinma
ne guerra sostenuta , nella acerb is
sim a delu sion e  della  vittoria m uti
lata, un clim a eccez ion a lm en te  fa 
v orev o le .

P er  questa  stessa  ragione il Fa
scism o che del sen so  g iurid ico è il 
più alato interprete irrom peva com e 
un R eden tore .

N on  a caso  il popolo sintetizza il 
m erav ig lioso  sen so  giuridico del 
D u ce  con  la  tipica frase  : «  M u s s o 
lini ha sem pre ra g io n e » .



C a r t o lo  settim o

1 /  IN T U IZ IO N E  P O L IT IC A

1. —  L ’intuizione politica è un do
no soprannaturale com e ! ispirazio
ne poetica.

N on esistono preparazione di stu
di, in fluenza di am biente, allena
m ento di particolari funzion i cbe  
facciano scaturire negli individui la 
intuizione politica la quale è  divina
zion e  e p resen tim en to , cioè  facoltà  
di antivedere v icen d e  ed eventi da 
cui d ipendono la  vita degli Stati e 
la fortuna dei Popoli.

L ’intuizione politica può essere  
fen om en o individuale e collettivo.

6 . Panegirico della razza Ualiana.



Com e fenom eno individuale si 
può riscontrare in uomini eminenti 
di ogni paese: statisti, condottieri, 
pensatori, filosofi, poeti.

Com e fenom eno collettivo, o di 
m asse, esso è particolarmente visi
bile nel popolo italiano.

La intelligenza astratta cbe gli 
Italiani posseggono, cbe loro con
sente una incessante elaborazione 
del pensiero e cbe trae origine dal- 
Tabbagliante ed indom abile miste
ro della Onnipotenza di Dio, con 
giunta a una sensibilità affinata da 
millenni di stona ricchissima ed in
tensa, accentua la intuizione poli
tica, i

N on bisogna tuttavia supporre 
cbe Lintuizione politica sia una spe
cie di scienza occulta, di facoltà tau
maturgica o non so cbe altro di stu
pefacente, di m iracoloso, di utopi
stico,



L 'in tu izion e politica è sopratutto, 
saviezza , bu on  senso, logica , co n o 
scen za  d e ll'u om o, istinto delle  leggi 
della  N atura, in una paro la : eq u i
librio.

2. —- Il fen om en o  della  in tu izio
ne politica collettiva  degli Italian i è 
particolarm ente v is ib ile  in provin 
cia.

In  quella in com parabile  provincia  
d 'Ita lia  fatta d i cento  città, una piu 
bella  dell' altra, co lm e ogn una  di 
storia  e di g lor ia ; d i m onum enti, di 
ch iese  e di palazzi illustri; in quella 
in ca n tevo le  provincia  costituita di 
m ille e  m ille paesi che san no di R o 
m anità, di M e d io e v o , e di R in asci
m ento, ch e  ferm en tan o  di antichi 
sp lendori e di m igrazion i rem ote ; 
che od oran o  di terra fe con d a , di v e r 
dura perenn e, di la voro  prim itivo, 
di brava  gente, di vita nova.



M esco la tev i ai crocch i di ogn i e- 
tà e cond izione che la sera nelle ca
se dei Fasci, nei circoli o nei caffè  
si ritrova per scam biare quattro 
ch iacchere o fa re  la partita.

Q u alu n qu e sia la latitudine o il 
crocch io , il fo n d o  d e lle  parlate, dei 
com m enti, delle  d iscussion i è sem 
pre un fo n d o  politico.

Il F ascism o ha dato una unità e 
una disciplina alle id ee  degli Italia
ni, perciò  la « politica di cam pani
le »  e le sterili, querule, fa z iose  b e 
ghe che ne erano l'in ev itab ile  retag
gio, son o scom parse.

I grandi problem i di sostan za  
nazionale ed  in ternaziona le  hanno 
preso  il loro  posto e sia che riguardi
no la Francia, la G erm ania , la Spa
gna, l'Ingh ilterra  o l'À m erica , sia 
che tocch in o  la produzione, gli 
scam bi, l'Im p ero  o altri possenti in 
teressi generali, suscitano opinioni,



vedute, ragionam enti che ti stupi
scon o  per la sensatezza  e la preci
sione dato che è gente grezza  la 
quale sgobb a  tutto il g iorno, non 
legge  i giornali, v iv e  lon tana  dai 
grandi centri e non ha alcun con tat
to co l m on d o  dei politici militanti.

, 3. —  D u e  avvenim enti di politi
ca in ternaziona le  fra 1 più n otevo li e 
recenti l ’assed io econ om ico  pro
clam ato a G inevra  da cm quantadue 
Stati con tro  l'Ita lia  e il con vegn o  di 
M o n a co  nel quale il m on d o  fu  trat
to in sa lvo da una sp aven tevole  
carneficina —  hanno offerto la mi
sura della  in tuizione politica del p o 
polo italiano.

Chi non ricorda le fium ane di m ol
titudine accorse  in tutte le  p iazze 
ad ascoltare T avvertim ento di M u s 
solin i che la  radio d iffon deva  alla



vigilia dell'im presa  di Etiopia e del
la  stolta reazion e di G in evra?

O gn u n o  di noi fu  una goccia  di 
quelle  fiu m an e; ogn u n o di noi ri
stette con  l am m o teso, gom ito a go
m ito, nella m assa  in n u m erev o le ; 
ogn u n o di noi <( senti »  che Tunità 
del sentim ento sgorgava  da un ’u
nità di p en s ie ro ; c er te z z a  a ssolu ta  
d el su p era m en to .

C osi avvenne*
In sette m esi Firn pero etiopico e - 

ra con q u ista to ; un anno più tardi la 
coa lizion e g inevrina si s fasciava  
con tro  la m uraglia italiana*

N on  un o di noi, n em m en o il più 
zo tico  m arrano, ebb e  un istante di 
du bb io , di esitazion e, di sb igotti
m en to  per la d ecis ion e  della  S ocietà  
delle  N azion i di prenderci con  la  fa 
m e.

L 'in tu ito  politico degli Italiani agì 
nell'istante m ed esim o nel quale il



C o n se sso  di G in evra  la n ciava  11 suo 
a n a tem a : la m isu razion e  fu  im m e
d ia ta : F alsata di spalle sim ultanea.

Q u a lch e  anno dop o, n e l settem 
bre  1938, il con flitto  te d e s c o -c e c o 
s lo v a cco  per la qu estion e  dei S u d eti 
fu  con sid era to  con  non  m in ore  ch ia 
rov eg g en za .

M e n tre  F ran cia  e Ingh ilterra  ca 
d e v a n o  in org a sm o  e m ob ilita v a n o  
ch i l 'e se rc ito  e  chi la flotta  e a P arig i 
e L on d ra  si s ca v a v a n o  fe b b r ilm e n 
te tr in cee  e  r icoveri per la p op o laz io 
ne civile ch e  in parte av ev a  già ce r 
ca to  rifu g io  nelle  cam pagn e, in Ita 
lia, in v ece , regn ava  la più im pertur
bab ile  calm a.

V ero  è che gli Ita lian i tra ev a n o  
esem p io  da l D u c e :  m a v e ro  è  an ch e 
che ess i ne in terpretavan o l'a n im a  
e ne se co n d a v a n o  con  fo rm id a b ile  
intuito, i d isegn i.



4. — • O gni popolo possiede una  
form a m entis  m edia e prevalente.

I F rancesi ta n n o  una form a m en 
tis  e con om ico -p icco lo -h orgh ese ; gli 
Inglesi una form a m entis  m ercanti
le ; i T ed esch i una form a m entts  m i
litare ; gli Italiani una form a m entis  
politica.

Gusti, tenden ze, inclinazioni, pre
dilezioni, passioni sono in Italia di 
carattere spiccatam ente politico.

N el fon d o  di ogn i italiano c 'è  
sem pre fh o m o  politicus  anche se v i
va al di fuori di com petizioni e fu n 
zion i politiche e la propria attività 
spirituale, civile o profession a le  si 
svolga nel chiuso di un m ondo ap
partato di scienza, di arte o di affari.

Fanno eccez ion e  soltanto gli uo
m ini che appartengono alle forze  ar
m ate di terra, di m are, di cielo.

S ingolare e preziosa eccez ion e  
che costitu isce, in sostanza, una ri'



prova della  in tu izione politica degli 
Ita lian i poich é il ben efic io  di m an te 
n ere  1 E sercito  al riparo da qualsia 
si com b u stion e  politica  è  in estim a
bile m  ogn i tem po e in ogn i lu ogo .

N u m erosi scrittori stran ieri s tu 
d iando più o m en o superficia lm ente 
il fe n o m e n o  del Fascism o, hanno 
cerca to  le ragion i de lla  im m en sa  d e 
v oz ion e  del pop olo  italiano al D u ce .

T u tte  le  ipotesi son o  state stu d ia 
te e p rosp etta te ; da quelle  ban a lis 
sim e in torno alla D ittatura  a quelle 
più la m b icca te  circa  una sp ecie  di 
« su gg estion e  co lle ttiva  » e di una 
form a  di « ipnosi di m assa  ».

P er chi v iv e  fu ori d 'Ita lia  ed  ha u- 
na n ozion e approssim ativa della  
razza  italiana lo  sp etta co lo  di un p o
polo  di quarantaquattro m ilion i che 
dopo una lungh issim a serie  di anni 
di v ita  fram m entaria* litigiosa, riot
tosa  si coagu la  com patto, ord inato .



o b b e d ie n te  in  p och i is tan ti ( c h e  c o 
sa  s o n o  1 m e s i d e co rre n ti da l 23 m a r- 
z o  1919  al 28  o tto b re  1 9 2 2 ? )  in to r 
n o  a u n  U o m o  e  g li c o n fid a  i su o i b e 
ni spirituali* il su o  c u o r e  pa lp itante  
di g io v in e z z a , il s u o  o n o re , il su o  d e 
stin o , ta le  sp e tta co lo , m ai a v v e n u to  
n e lla  s to n a  d e l m o n d o , d o v e v a  s e m 
b ra re  più  fa v o la  ch e  rea ltà .

S i p o s s o n o  sp ieg a re  g li e n tu s ia 
s m i d e lle  m o ltitu d in i int irn o  a g ra n 
di g u err ie r i ch e  d i b a tta g lia  in  b a tta 
glia , di v it to r ia  in  v ittoria  a n n ie n ta 
n o  n e m ic i e co n q u is ta n o  S ta t i : si 
p o s s o n o  co m p re n d e re  p o p o la z io n i 
d e lira n ti p er  N a p o le o n e  o  p er  G a r i
b a ld i :  m a B e n ito  M u s s o lin i  n on  d i
s p o n e v a  d i e se rc it i, n o n  s ch ie ra v a  
ca n n o n i, n o n  c in g e v a  un a  s p a d a : a- 
v e v a  so lta n to  la p en n a , la  p a ro la  e  
un  g io r n a le : e le m e n ti ch e  d iecim ila  
a ltri u o m in i p o te v a n o  a v e re  ed  a v e -



vano avuto senza suscitare alcunché 
di straordinario.

C om e spiegare dunque il m iraco
lo fascista?

N el genio del suo fondatore ri
siede senza dubbio Telem ento ba se : 
ma il gem o del D uce fu dal popolo 
im m ediatam ente « divinato ».

E prima ancora che Egli assum es
se il Potere, attuasse la M arcia  su 
Rom a, fondasse l lm pero, com pisse 
ìnsom m a le mille gesta che portaro
no r ita lia  alla quarta Civiltà, Tintui- 
zione politica degli Italiani aveva 
fare sentito  il Condottiero Unico.

E il popolo gli corse incontro a 
quel m odo che per molti è  oggi L eg
genda e dom ani sarà M ito.



C apitolo o tta vo

V A N T IC H IT À  E L A  G IO V IN E Z Z A

1. —  S e  tu va i in talune bellissi
m e piazze d 'Italia , quella del Q u in “ 
naie a R om a, del D u om o  a P isa , di 
San  M a rco  a V enezia , di S an t'A m - 
brogio a M ilan o, la piazza V ecch ia  
di B ergam o, quella della C isterna a 
San G erm in an o , quelle di T od i e di 
R a v e llo ; oppure se tu vai sugli spal
ti che c ircon dan o 1 più ce lebrati C a
stelli, quello di G radara, quello di 
Cam ino, quello  di V olterra, di F on - 
tanellato, di P opp i; o  m eglio  an
cora se ti aggiri per le  sagre di certe 
ch iese  e badie sperdute nelle cam 



pagne com e S. A pollin are  in C lasse, 
com e  P om p osa , la  V ern a , S u b iaco , 
C asauria, tu noti ad un tratto una 
sen sa z ion e  di gran dezza , di nob iltà , 
di pace e ti senti in com u n ion e  si
m ultan ea  e d  in enarrab ile  con  un 
gran d e  passato e con  un gran de d o 
m ani.

T u  respiri av id am en te  e bev i, d i
rei quasi, l'a ria  di m agia ch e  rista in 
quegli spazi e  senti una p ien ezza  or
gog liosa  n e l petto, e una sm isurata  
e lev a tezza  nel cuore.

T u  rim ani m uto, estatico , in a sco l
to.

In  q u e ir  aria c^è quaicTiecosa  cb e  
v iv e  di là  da lle  m isure del tem po.

S o n o  voci.
S o n o  le  v oc i delle  gen era zion i 

cbe  in quei lu ogh i s o n o  passate  e, 
com e te, v i hanno sosta to  in  ra cco 
gli m ento.



S on o le v oc i del G en i cke kanno 
presieduto a quelle costruzioni.

S o n o  le voci degli even ti nati o 
m aturati in quelle piazze, in quei ca" 
stelli, in quei recinti; delle  gioie e 
dei dolori cke per quegli even ti gli 
uom ini si spartirono e si tram anda
rono.

S o n o  le voc i delle pietre m ed es i
m e cke una sull altra transustanzia- 
te da ll'arte in sovranità  di form e, 
resiston o im pavide al fu o co  del sole 
e degli sguardi.

S o n o  le v oc i di co loro  cke seppero 
attingere da quel cielo e da quella 
terra le  forze  portentose ck e  la  leg 
gen d a  e la s ton a  kann o raccolto.

2. —  T u  pervien i così a intuire 
la cag ion e prima per la quale son o 
fiorite in Italia le  aristocrazie peren 
n i: la C kiesa , il D iritto, TArte.

T u  percepisci perckè la nostra sia



una terra di P on tefici, di Princip i, di 
C ondottieri, di Illum inati.

T u  com p ren d i perche il paese, 
qu antun qu e p ov ero  n e lle  sue r isorse  
m ateriali, sia un p aese  di sign ori nel 
p lastico  sign ificato di qu esta  parola.

T i sp ieghi la lu ce  d e lle  fron ti, d e 
gli sguard i, dei gesti, de lle  parole 
ch e  trov i anche nella gente più um i
le,

T i sp ieghi il portam ento  regale  di 
m olte  d on n e del p op olo , T in ced ere  
scu ltoreo  delle  portatrici d 'a cq u a , il 
sorriso  antico delle  ven dem m iatric i, 
ìa  parlata e lega n te  d e lle  op era ie  di 
V en ez ia  e d e lle  con tad in e  di T o s c a 
na.

3. —  M a  se a ffond i la m en te  
n ella  storia  ev oca ta  da lle  p iazze di 
ogn i città, dai m arm i d 'og n i pa lazzo, 
dalle guglie di ogn i basilica, dalle 
torri di ogn i caste llo , tu hai un a  v i-



sione di R eggie , di Corti, di S igno
rie.

T u  ved i che ogni lem bo del suolo 
è una v icend a  illustre ; ogni fium e 
una battaglia ; ogni valle  una lotta ; 
ogni altura una ro cca ; ogni rocca  un 
dom in io ; ogni dom inio una fam iglia 
leggendaria.

A lle tue labbra  m ontano in fo lla  
nom i di papi, di dogi, di statisti, di 
guerrieri, di martiri, di eroi.

R om a, G en ova , V enezia , M ilano, 
F irenze, P isa, Siena, Ferrara, R a 
venna, M antova , R im ini, B en even 
to, A m alfi sono v ivai di uom ini pron
ti ad ogni im presa, rotti ad ogni au
dacia.

P assan o nella tua m ente com e 
nubi so lan e  le  epopèe im periali e 
regali, gu elfe  e gh ibelline; l ’U rbe 
cesarea , il Papato, le S ignorie, le  
Città anseatiche, i Triumvirati, le 
D ittature, la R inascenza, il R isorgi-



m en to , sin o a llo  s t o c c o  fa t id ic o : il 
F ascism o.

G en te  di spada e gen te  di to g a ; 
v icari di D io  e  capitani d i v en tu ra ; 
scopritori di con tin en ti terrestri e di 
s fe re  ce le s t i ; fon d a tori di d o ttr in e ; 
sogn atori di id e a li; pellegrin i di ca l
v a r i; red en tori di o p p re ss i; creatori 
d i c iv iltà ; costru ttori di r ic ch e z z e ; 
tutte le  aristocrazie  si sv e la n o  e si 
a fferm an o di g en era z ion e  in gen era - 
zio, di se co lo  in se co lo , di se ttore  in  
s e tto re ; il P en siero , le A rm i, le  Arti, 
la  M e rca tu ra ; lo  sp in to  e la m ate
r ia ; il cu ore  e il b ra c c io ; si fo n d o n o  
e  si fe co n d a n o  a v ice  nd a ; si co a g u 
la n o  in n u c le i; d iven tan o  trad iz io 
n e ; d iven tan o e se m p io ; d iven tan o  
sp ro n e ; costitu iscon o  la S tirp e ; e di 
travaglio  in travaglio» di a rd ore  in 
ardore, di ardire in ardire assu rgon o  
a N a zion e , da N a zion e  a P oten za , 
da P o te n za  a P rim a to : 1 Italia.

7 -  Panegirico dello  rozza italiana,



4. —  Eppure il paese che ha ac
cum ulato nei suoi m onum enti, nel
le  sue cattedrali, nelle sue torri, nei 
suoi palazzi tante vecch issim e pie
tre e ha vissuto tante vite e tante 
civiltà pare appena nato.

Una m oltitudine giovanissim a ha 
preso possesso  ad un tratto della 
sua superficie.

Un nu ovo cu lto si an nu ncia : il 
cu lto  della  giovinezza.

Chi osserva  attentam ente questo 
im ponente fen om en o  di m etam or
fo s i sente che il culto della giovi
nezza non. si esalta solam ente sulle 
spiaggie del m are, sui cam pi di ne
ve, nelle  palestre ginnastiche, negli 
stadi sportivi, nelle parate militari.

N on  scaturisce da una più vasta  
e più affinata edu cazion e fisica co
m e avv ien e nei paesi an g lo -sasson i; 
non parte unicam ente da un più in 
tenso am ore del corpo e delle linea



com e  p o tev a n o  p ro fessa r lo  gli El- 
lèn i, nè da  uria m etod ica  se lez ion e  
attuata da lle  n u ov e  sc ien ze  s e s s o - 
log ich e  com e  a v v ie n e  tra i G erm a 
ni e i N ord am erican i.

Il m ira co lo  de lla  g iov in ezza  ita
liana, dagli uom in i passa  a lle  c o s e ; 
da lle  an im e si e s ten d e  alle p ie tre ; 
da lle  gen era zion i si propaga a lle  
città.

L e  n u o v e  arterie di R o m a  co n 
g iu n g on o  1 ep oca  di A u g u sto  a q u e l
la di M u sso lin i.

V ia  dell Im p ero , v ia  dei T rion fi, 
v ia  d e l C irco  M a ss im o , la in com p a 
rab ile  costru en d a  strada  Im p eria le  
che ricon g iu n gerà  lTJrbe al m are  at
tra verso  trem ila  anni di s to n a , s o n o  
la risu ltan te  d e l p ro ce sso  di ringio
v a n im en to  ch e  in v este  la razza , la 
n azion e , gli in d iv idu i, il su o lo .

N on  es is te  una so la  fra  le  cen to  
città, non  v ’è u n o  so lo  fra  i m ille



paesi d Italia che non partecipino a 
questo m agico fe n om en o  di s v e c 
ch iam ento e di resu rrezion e.

P iazze  antich issim e, basiliche in
signi, palazzi vetusti, e m arm i e sta
tue e bronzi tolti da un lungh issim o 
son n o , liberati .dalle croste  d e ll ’o 
blio, r isorgon o  da lle  grandi civiltà 
che le a v ev a n o  crea te  e v ib ra n o  e 
palpitano di v ita  nova.

5. —  È  specia lm en te  di notte
che le  stu pen de pietre m illenarie 1-
taliane r ifu lgon o nella loro  rinnova- ♦ •
ta g iov inezza .

Chi non  ha ved u to  il C o losseo , 
Pom pei, il D u om o di M ilano, il B at
tistero di P isa  fiam m eggiare di luci 
in can descen ti con tro  il ve llu to  nero 
del cie lo  non può afferrare il sen so  
erm etico  racch iuso nello  stu p efa 
cente  fen om en o .

B isogna ben e am m ettere  un che



di fa tid ico , di in e lu ttab ile , di tra
s ce n d e n te  n e lla  b isettrice  di g iov i
n ezza  p ercorsa  dall Ita lia , se  la pri
m a stro fa  d e l can to  r iv o lu z ion a rio  
con  cui il p op o lo  ita lian o, d op o  tanti 
seco li, m o sse  v e rs o  il r icu p ero  d e l
la sua im peria le  spiritualità , in v o ca 
va  istin tivam en te  t

G io v in ezza , g iov in ezza , 
p rim a vera  di b e lle z z a  . . .



LA  B E L L E Z Z A  F I S I C A

1. —  N on occorre essere  profon
di cultori di scienze biologiche e fi
siologiche per afferm are che la raz
za italiana ha raggiunto nel' giro di 
poche generazioni un grande m iglio
ram ento fisico che ognuno può m i
surare da tre vertici: sanità, v igo
ria, bellezza.

Per quanto riguarda la sanità le 
statistiche ufficiali dem ografiche e 
quelle delle m alattie in fettive par»- 
lano con una eloquenza che rende 
superflua ogni dim ostrazione.

Il più grande flagello della terra e



d e lla  ra z z a  ita lia n a  —  la  m a la ria  —  
è  to ta lm e n te  d o m a to .

G ig a n te s ch e  b o n ifich e  h a n n o  p ro 
s c iu g a to  im m e n s e  p a lu d i m o rt ife re  
e r ic o n d o t to  a lla  fe c o n d ità  la  terra  
d i in te re  re g io n i e u n a  sa lu te  in v i
d ia b ile  a m ilio n i d i co n ta d in i.

L 'a lt r o  fla g e llo  —  la tu b e r c o lo s i  
•—  c h e  d e c im a  tu tte  le  stirp i e tutti 
i c o n t in e n ti, in  Ita lia  è in co n tin u a  
d e c r e s c e n z a  p er  la in s ta n ca b ile  v i 
g ila n za  e  le  in n u m e r e v o li  p re v id e n 
z e  d e l lo  S ta to .

L 'a lc o lis m o  ch e  o ffu s ca  le  m e n 
ti, m ie te  ta n te  e s is te n z e  e in s id ia  la 
ra d ice  s te s s a  d i r a z z e  v ita lis s im e  
c o m e  le  r a z z e  s la v e  e  le  ra z z e  a n g lo 
sa sso n i, è tra  gli I ta lia n i u n  f e n o 
m e n o  irr ilev a n te .

L 'im p u lso  se m p re  più in te n s o  d a 
to  a ir e d u c a z io n e  fis ica  s in o  .d a ll 'in 
fa n z ia ;  la  m o lt ip lica z io n e  d e lle  pa
le s tre  e d eg li s ta d i; il g u sto  se m p re



più diffuso della vita a ll'ap orto ; la 
passione sportiva che ha in vaso  l 'a 
do lescen za  e la g ioven tù  di am bo i 
sess i; le  com petizion i agonistiche 
che attraggono e sosp in gono m olti
tudini di popolo sui cam pi di neve, 
nelle arene calcistiche, hanno per* 
tenterà ente contribu ito al rinvigori
m ento della  razza.

2. —  P er  queste ed altre cagio
ni, da m e esam inate m  « V ien i m 
Italia con  m e » , si d ev e  conven ire  
che una profonda m utazione è av
venuta dagli inizi del ven tes im o se 
colo .

Il tono della  gente è più alto.
Un linfa più ricca vibra nelle fi

sionom ie, nelle voci, nei m ovim enti, 
nelle attitudini, nelle vesti.

C  è in tutti —  uom ini e d on n e —  
più personalità, più rilievo, più di
nam ica, più risolutezza.



L e  donne., le  g iov in ette  _ sp e c ia l- 
m en te , son o ' m o lto  più b e lle , più 
co n sa p e v o li, più sv in co la te .

N e lle  citta  d e ll 'E  m ilia , in partico- 
lar m o d o  a B o log n a , a F errara , a 
P arm a  la p ercen tu a le  d e lle  g iov i
n ette  b e lliss im e  è ab bag lia n te .

S gu ard i, sorrisi, fo rm e , a c co n c ia - 
ture, tu tto  è  sp le n d o re  di g io v in e z 
za  sveg lia , a u d a ce , pronta alTav- 
v en tu ra  e a lla  con qu ista .

À  V e n e z ia  in  p iazza  S a n  M  arco  
di co n tro  al c ie lo  aran cia to  e  al m a
re v io la , gli sciam i di fa n c iu lle  del 
pop olo  s o n o  trion fi di se d u z io n e .

C os ì n e lle  sfilate  d o m e n ica li di 
R o m a  a V illa  B o r g h e s e ; co s ì in 
qu elle  di F iren ze  a lle  C a sc in e , di 
T o r in o  al V a len tin o , di N a p oli nel 
lu n g o  m are, di P eru g ia , di S ien a , di 
P a d o v a ; d e lle  città  m inori, dei p a e 
si, de i v illaggi, ov u n q u e  sia  un  ra d u 



no di g ioven tù  ritm ato dalla  tradi
z ion e  religiosa e civile.

T u tte  le  stu pen de d on n e  dei pit
tori italiani dei grandi s e co li : tutte 
le  aureolate ligure fem m in ili di R a f
fa e llo , di C orregg io , di G io i t o n e ,  di 
T iz ian o, di B otticella  del T in toretto , 
del P olla io lo , del C aracci si son o  
n u ovam en te  incarnate con  una pro
d igiosa m oltip licazion e ; e, nei g ior
ni di fe s ta  durante la pu bblica  pas
seggiata , tipica costum an za  di ogn i 
reg ion e  dTtalia , ti v en g on o  in con tro  
con  in cesso  di rinascita a labbra  
sorridenti, a sguardi lam peggianti, e 
pare ti r icon osca n o  e ti invitino a 
colloqu i segreti, a d o lci ca rezze , a 
rinn ovate prom esse.

N on  im porta se gli abiti son o d if
ferenti, più sem plici, più scaltriti.

La natura fisica è sem pre qu ella : 
le carnagion i hanno lo  stesso  pa llo
re di raso, gli occh i lo  s tesso  vellu to .



le  b o c ch e  la s tessa  s c in tilla ; il co llo , 
le  spa lle , il b u sto  lo  s te sso  d iseg n o .

R iv e s t ile  co n  le  fo g g ie  d e l T re 
cen to , d e l C in q u e ce n to , d e l S e tte 
c e n to  e ti se m b re rà  ch e  u n a  d ia b o 
lica  s treg on eria  abb ia  sv u o ta to  1 
m usei, le  ga llerie , le p in a co tech e  e 
le  figure  s ta cca te  e d is ce se  d a i qua
dri, c irco lin o  per le  strad e  e so s tin o  
ai ta v o lin i dei ca ffè .

L a  le ttera tu ra  im m orta le  in ca lzerà  
il so rt ileg io  e  n e i gorgh i di fo lla  ch e  
ti g iran o  in torn o  r ico n o sce ra i s e n za  
sten ti le  d o n n e  «  a m o ro s iss im e  »  di 
M e s s e r  G iov an n i, di L o re n zo , di 
A g n o lo , dei trova tori, d e i n ov e llie r i, 
dei fa v o lis ti, dei rapsod i, deg li a è d i; 
le  d isce n d e n ti di B ea trice , di L au ra , 
di M ira n d o lin a , di L u cia , di S ilv ia .

3. —  M a  d o v e  la g en te  ita lian a  
riv e la  lo  sp e tta co lo  più im p on en te  
d e lla  su a  pu lsan te  g io v in e zza  è  lu n 



go le spiaggie del m are al colm o del
l'estate.

P er centinaia e centinaia di chi
lom etri tutto un popolo, a m ilioni di 
g iovani, di adolescenti, di fanciu lli 
riprende inconsapevolm ente i primi
tivi riti di pagam tà, si den uda nell’o 
ro del so le  e si deterge nei flutti di 
zaffiro e di sm eraldo del T irreno e 
dell'A driatico .

La bellezza  fisica assum e carat
teri generali.

La sobrietà delle form e, la finez
za degli attacchi, la fluidità dei m o
vim enti, rivelano l'antichità di una 
razza elaborata, fusa  e rifusa nei 
crogiuoli di una storia fa vo losa  che 
v ien e ricuperando lentam ente di ge
nerazione m generazione rem oti 
splendori.

È una bellezza  fisica spirituale
sensoria , nervosa, m ordente, appas- *sionata.



È la  b e lle z z a  p lastica  d e i g u e rr ie 
ri, d e g li asceti*  de i g la d ia tori, d e i 
corsari, d e lle  d a n za tric i, d e lle  e tè re , 
d e lle  v erg in i, .

I fa n c iu lli ebe  a n id ia te  b ru lica n ti 
s trarip an o  dag li ed ifici a p p os ita m en 
te  costru iti p er la lo ro  san ità , p a tin a 
ti a ram e d a ll'a ria  e d a ll'a cq u a , son o  
g io ie lli d i eu g en ia .

P e rco r re te  in a n a log a  s ta g ion e  
a ltre  sp ia gg ie  lu n g o  altri m a n ; tro 
v e r e te  p lasticità  di lin ee , p e r fe z io n e  
di fo r m e , ro b u s te z z a  d i c o rp i; m a  in 
v a n o  ce rch e re te  T in te lligen za , la  v i
v e z z a , la  co lo ra z io n e , la  «  c la s s e  )> 
d e lla  b e lle z z a  fis ica  d e lla  ra zza  ita 
liana .



I C R E A T O R I

1. —  Il popolo italiano è un popo
lo di Creatori.

In  qualunque spazio di attività e 
di tem po la « facoltà  di creare » ap
pare negli Italiani la facoltà  prem i
nente, la più spontanea, la più si
cura.

C reare vu ol dire dare vita a qual
che cosa  che non  è mai esistito.

La creazione avv ien e tanto nei 
regni della m ateria quanto nei m on 
di dello  spinto.

N ei m ondi dello spirito il germ e 
creativo è Videa .



C o m e  n a sce  J 'id ea  n e lla  p ie n te  
d e g li u om in i?

I più g ran d i filoso fi, da  P la to n e  
a C a rtes io , da  S p in o za  a L e ib n itz , 
d a  B e r k e le y  a K a n t, ^da H e g e l  a 
S ch o p e n h a u e r , h a n n o  sp re m u to  le  
lo r o  m irab ili fa c o ltà  in r ice rch e  in
d u z io n i a rg o m e n ta z io n i; in  rea ltà  
n on  e s is te  ch e  u n a  r is p o s ta : Dio* 

L a  fo rm a z io n e  d e l l ’ id ea  crea tiv a  
è u n a  p otestà  d iv in a  c o n c e s s a  a ta
lu n i u om in i ch e  a s s u m o n o  il c o m 
pito di crea to r i  t ra s fo rm a n d o  l ’ id ea  
in  fa t to .

L 'id e a  crea tiv a  ha p er  p re su p p o 
s to  e p er  fin e  u n a  a s c e s a  e  un  b e n e 
fiz io  d e l l ’um anità*

A n c h e  p er  q u e sta  ra g ion e  i C r e a 
tori, q u a lu n q u e  s ia n o  l 'o r d in e  e  la 
sp e c ie  d e ll 'id e a  c re a tiv a  sca tu rita  
n e lla  lo r o  m e n te  e  p er op era  lo ro  
d iv e n u ta  (( fa tto  » ,  v a n n o  co llo ca t i



alla som m ità  della  sca la  dei va lori 
um ani.

O gn i pop olo  p oss ied e  cre a to r i; 
dal lo ro  n u m ero , da ll'en tità  d e lle  
id ee  crea tive  trad otte  in atto., deri
vano la g ran d ezza  e la p oten za  dei 
popoli stessi.

I popoli n a scon o  e a ssu rgon o  a 
N a zion e  qu an d o crea n o  lo  stru m en 
to  e sp ress iv o  d e lie  loro  id e e  e d e lla  
lo ro  sen sib i lità : c ioè  una ling ua 
propria.

D a l D u ece n to , v a le  a dire da lla  
nascita  della  lingua italiana, ha ini
z io  la  vera  storia  dei crea tori ita lia
ni.

II panoram a è im m enso.

2. —  C rea tore  d e i C reatori co lu i 
ch e  fo rg iò  il n ostro  lin gu agg io  e det~ 
te ala di P oes ia  a lla  nostra  razza  la 
quale, u sce n d o  dal cro llo  e da lle  ro 
v in e  di civ iltà  preced en ti, potè r ive 



larsi in su prem azia  d i in te lletto  ed  
avviarsi ai grandi fastig i ai quali era  
d estin a ta : D an te .

C reatori di m on d i c e le s t i : S a n  
F ra n cesco  d 'A ssis i e  S an  T o m m a so  
D 'À q u in o  che r id on aron o  una lu ce  
di to n ta  agli uom in i sperduti nelle  
tenebre .

C rea tore  d i m ondi terren i: C ri
s to foro  C o lom bo .

C rea tor i j ì i  D in astie  e 'JJi S ta ti: 
i S avoia , i M e d ic i, i V iscon ti, gli 
S forza , i M o n te fe ltro , 1 B en tivog lio , 
gli E ste, i G on zaga , i M ala testa .

C reatori, in  pluralità di m odi, 1 
P on tefic i rom ani, i D o g i ven ezian i, 
gli A m m iragli gen ovesi.

C reatore  di u n 'E p op ea : G iu seppe 
G ariba ld i.

C reatore  della  U n ità : C am illo  di 
C avou r.

C reatori di civ iltà  n u o v e : U m a n e
simo': I r n e n o ; À zon e  b o lo g n e s e ;
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A c cu rs io ; R o la n d m o  P a s s e g g e r i ; 
C in o  da  P is to ia ; B a rto lo  d a  S a s s o 
fe r r a to ; A n d re a  À lc ia to  m ila n e s e ;
M e r c u r m o  A r b o r io ; P a o lo  T o s c a -  

n e lli ; G io v a n n i P o n ta n o , m in istro  
d e l R e  di N a p o li ; E n ea  S ilv io  P ic c o -  
lo m im ; L o re n z o  il M a g n if ic o ; P ico  
d e lla  M ir a n d o la ; V ittor in o  da F e l
tra ; L e o n  B attista  A lb e r t i; il G u ic 
c ia rd in i; e  il t ita n o : N ico lò  M a 
chiavelli* —  R in a sc im en to  : G a lile o ; 
B ern a rd in o  T e le s io ;  G io rd a n o  
B r u n o ; T o m m a s o  C a m p a n e lla ; 
G ia m b attista  V ico . —  R iso rg im en to  : 
L u d o v ic o  M u r a to r i ; A n to n io  G e n o 
v e s i ;  l 'a b a te  G a lia n i; il F ila n g e r i; 
il B e c ca r la ; il R o sm in i ; il G io b e r t i; 
G iu sep p e  M a z z in i ; C a r lo  C a tta n eo .

3. -—  C rea tori di im p rese  e di v it 
torie  m ilita ri: E u g e n io  di S a v o ia ; 
P a n d o lfo  M a la te s ta ; G io v a n n i V i
g n a ti; F a c in o  C a n e ; il C a rm a g n o 



la ; B raccio  da M o n to n e ; N icco lò  
P icc in in o ; il card in ale  V ite lle sc lu ; 
B arto lom eo C o lleom ; R ob erto  San- 
sev er in o ; il M o n te cu cco li ; A nd rea  
D o n a ; E nrico D a n d o lo ; E m anuele  
Filiberto* n on ch é 1 recentissim i di 
V ittorio Veneto* d ’Etiopia e di S pa
gna, an cora  scolpiti a v ivo  nei nostri 
cuori*

À  fian co  dei v ittoriosi nelle  im 
prese m ilitari brillano di lu ce  non 
m eno s fo lg ora n te  le figure dei gran 
di navigatori ed  esploratori*.

D a l 1245 al 1247 G iovann i del 
Pian di C arpine va in m issione al 
G ran C an  di R u ssia  e prim o p en e
tra per la steppa dei K irghisi sin o 
alla M on golia .

N el 1270 M a rco  P o lo  insiem e ai 
fratelli N ico lò  e M a tteo  inizia il le g 
gen dario  v iaggio  al Catai (C in a ) 
che d ov ev a  durare ven ticin qu e a n 
ni e riem pire di m eraviglia il m en



do con  la d escriz ion e  di paesi ster
m inati m ai vedu ti da n essu n o e di 
popolazion i delle  quali si ign orava 
no l esistenza^ gli usi, i costum i, le  
r icch ezze  fa v o lose .

N el 1291 U golino e V ad ino V iva i- 
di com p iono il tentativo di p erven i
re alle Indie navigando lu n go la 
costa  occid en ta le  africana.

A lla  fine del se co lo  X III  si ha la 
scoperta  italiana delle  C anarie.

A lv ise  G adàm osto  e A nton iotto  
U sod im are nel 1455 navigano sino 
alla fo c e  d e l G àm bia  e scop ron o  le 
isole  di C apoverde.

A m erigo V espucci integrerà nel 
1501 e nel 1502 scop ren d o  il B rasi
le, il m itico viaggio di C ristoforo  
C o lo m b o ; m entre dal 1491 al 1499 
G irolam o da S an to  S te fa n o  e G iro
lam o A d orn o  percorron o  l'Ind ia , 
1 Indocina, S u m atra ; G iovan n i C a
boto  si avven tu rerà  nel 1497 sco 



prendo T erran ova  e la N u ova  S e c 
c ia ; e A nton io  P iga ietta  a cco m p a 
gnerà dal 1519 al 1522 il grande M a 
gellan o nelle  sue prod ig iose  a v v e n 
ture.

V erso  la line del se co lo  decim ot- 
tavo  e durante F interò se co lo  d eci- 
m on on o  lo  sp in to  an sioso  di s co 
perte di nuovi m a n  e di n u ove  terre 
si r ivolge a ll'A frica  ten ebrosa  e  Tar- 
d im ento crea tivo  italiano in cide  su 
tavole  im periture 1 nom i di G essi, 
B ottego , C asati, F ran ch etti; m entre 
il D u ca  degli A bru zzi tocca  le vette  
inviolate  del R u w e n z o n  e  m ette pie
d e  agli estrem i lim iti d e l P o lo  N ord .

4. —-  Il con tribu to  della  creazio 
ne italiana nel quadro, delle sc ien 
ze , e particolarm ente delle  scien ze  
m ediche, è  senza, con fronti.

B astereb be  la ce leberrim a  scu o 
la di S a lern o  ad assicurare agli Ita 



liam  il v a n ta  di a v ere  nei tem pi più 
rozz i  d e l M e d io e v o  da to  vita  ad un 
istitu to  scien tifico  o rd in a tiss im o  nel 
qu a le  in torn o  ai fo n d a m e n ta li pro
b lem i de lla  san ità  fis ica  v e n n e ro  
racco lti su gg erim en ti, con s ig li e  ri
m ed i con tro lla ti da un a  lu n g a  e sp e - «rienza.

G li in seg n a m en ti d e lla  scu o la  sa 
lern ita n a  d o m in a ro n o  l ’E uropa  per 
più se co li e d  a n ch e  ogg i ta lu n e  fo r 
m u le  e  ta lu n e  co n c lu s io n i di quella  
an tica  sa p ien za  p o tre b b e ro  serv ire  
di m òn ito  a tante s tra v a g a n ze  m o 
d ern e  o cred u te  tali.

G ià  fin d al s e co lo  d e c im o te rzo  le  
U n iversità  dì B o log n a  e di P a d o v a  
e serc ita n o  su lle  s c ien ze  m ed ich e  
un in co n te sta b ile  p r im a to ; P ie tro  
d 'A b a n o , e T a d d e o  A ld erotti ( c ita 
to  an ch e  da D a n te )  s cr iv o n o  i pri
m i trattati su lla  C o n s e rv a z io n e  d e h



la sa lu te  in base ai quali nasce la 
legislazione sanitaria.

È A ldrovandm o da S iena che det
ta le fon dam enta  della letteratura 
igienica col suo fam oso trattato de
dicato alla C ontessa di P rovenza .

È l'anatom ico bo logn ese  A les
sandro A du lim i cbe  osa per il pri
m o rettificare alcuni errori dì G a
leno.

E B eren gario  da Carpi il primo 
fon datore delle cure m ercuriali con i 
tro la sifilide.

Ed è G erolam o Fracastoro che 
per il primo ha la chiara visione del 
principio del contagio e diviene per 
così dire il creatore della  patologia 
delle m alattie in fettive.

N el S eicen to  la scienza m edica 
italiana com pie altri prodigi.

P ietro A ndrea M attioli getta le 
basi della  fa rm acolog ia ; M arce llo  
M alpighi crea .l'anatom ia dei tessu -



ti; Antonio M aria M ansalva quella 
d e llo recch io ; Gian A lfonso Borelli 
inizia la dottrina della m eccanica 
m uscolare; Francesco R edi fonda 
{elm intologia  e diviene il precur
sore della biologia sperim entale; 
Bernardo Ram azzini crea la patolo
gia delle malattie professionali e 
G iovanni M aria Lancisi assurge a 
prima grandezza nello studio delle 
malattie del cuore.

Sotto Tinflucnza dei grandi filo
sofi e dei grandi naturalisti del Set
tecento la m edicina entra in una 
nuova fase  e gli Italiani vi contri
bu iscono con nuovi primati.

Lazzaro Spallanzani si dà alle ri
cerche fisiologiche e può dirsi il fon 
datore della fisiologia che avrà nel 
secolo  successivo tre som m ità: Lu
ciani, M antegazza, Albertoni.

G. B. M orgagni è l'insuperato no-



v a to re  nei cam p i d e lla  p a to lo g ia  e 
d e lla  c lin ica .

G . B . C o rs ie r i d iv u lg a  il m e to d o  
d e lla  p e r c u s s io n e  c o m e  m e z z o  d ia 
g n o stico .

L a  p s ich ia tria  trov a  in A . B a ss i il 
s u o  p rim o p r o fo n d o  c u lto re  e  più 
tard i a v rà  n e l L iv i il più g ra n d e  si
n o  a C e s a re  L o m b r o s o  ch e  fo n d e r à  
la  n u o v a  s cu o la  d i a n tro p o lo g ia .

S ia m o  o rm a i ai tem p i n ostr i s c in 
tillan ti di lu ci.

B r illa n o  i n om i cre a to r i di C e s a 
re  G o lg i n e lla  a n a to m ia  d e l s is te 
m a  n e r v o  so': d i M a r c h ia fa v a  n e lla  
a n a to m ia  p a to lo g ic a ; di C e lli  e 
G ra s s i n e lle  r ic e rch e  su lla  m a la r ia ; 
di C a s te lla n i n e lla  m alattia  d e l s o n 
n o  e  in  a ltre  m a la tt ie  tr o p ic a li ; d i 
M a r a g lia n o  n e lla  s ie r o te r a p ia ; di 
G u id o  B a c c e lli  n e lla  c lin ica  m e d i
c a ; di D e  G io v a n n i fo n d a to r e  d e lla  
s cu o la  di p a to lo g ia  c o s t itu z io n a le ;



di C arlo  F orlan im  crea tore  del pneu* 
m o to ra ce ; di A u g u sto  M u rri n ella  
fisiopatolog ia  ; di M an g iaga lli e P e - 
sta lozza  nella g in e co lo g ia ; di J em - 
m a nella  p ed ia tria ; di R izzo li, C od i- 
villa e P utti n e lla  o rtop ed ia ; di G ra- 
d em g o  e  C o zzo h n o  n ella  la rin go ia 
tria ; di B ian ch i e M o rs e lli  nella  psi
co log ia .

5. —  L 'e n u m e ra z io n e  p otrebbe  
con tin u are  per ridu rre al m in im o le 
in evitab ili la cu n e  e per in clu d ere  a l
tre s c ien ze  —  dalla fisica alla chi
m ica , d a ira stron om ia  alla m a tem a 
tica, dalla  g eo log ia  alla botan ica , 
d a ll a rch eolog ia  a ll'a eron a u tica , d a l
l'agraria  a ll’idrau lica  —  nelle  quali 
il g e m o  crea tore  ita lian o ha se g n a 
to  orm e e nom i in deleb ili.

U n rapid issim o ce n n o  va  fa tto  
tu ttav ia  alla scien za  che, pure e s 
se n d o  l'u ltim a  arrivata  n e ll ’ord in e



dei tem pi, ha conqu istato  con  le  sue 
m erav ig liose  scop erte  e le  sue g e 
niali applicazion i l'm tero  u n iv e rso : 
l'e lettricità .

Un Ita lian o fu  il prim o d iv in a to 
re della  gran de e occu lta  m a g ia : 
G alvani.

Un Ita lian o fu  il prim o gen era to - '  
re della  im m ane fo r z a : A lessa n d ro  
Volta.

D a lle  du e prod ig iose  rivelazion i, 
che aprivano agli uom in i sm isurati 
orizzonti, non  c ’è  stata con qu ista  in 
cui gli Ita lian i non  ab b ian o  con  il 
loro  sp in to  crea tivo  segn ate  le tap
pe fon dam en ta li.

C osì L. N ob ili trova  il g a lvan o- 
m etro ed  il gen era tore  di en erg ìa  a 
in duzion e.

C osì C. M a tteu cc i apre la strada 
alla telegrafia .

C osì P acin otti risolve  m  m od o  d e 
finitivo con  il sùo porten toso  an ello



il problem a delle m acelline e lettri' 
eh e generatrici, dei m otori a corren 
te  continua e dà vita a una nuova 
scienza, Telettrotecnica.

C osì G alileo Ferraris con  il suo 
fam oso « cam po rotante » attua il 
trasform atore e il m otore a due 
fasi.

Così M eu cc i a N ew  Y ork  getta le 
iondam enta  della te lefon ia  invano 
m illantata dall'am ericano Bell.

Così G uglielm o M arcon i dona ai 
naviganti un 'altro portento : la te le 
grafia senza fili e di scoperta in sco 
perta, giunge al m iracolo u ltim o: la 
radiofonia.

6. —  M entre  nei settori dello spi
n to  puro e in quelli delle conquiste 
politiche, militari, scientifiche, i 
Creatori italiani ven ivano tessen do 
lo splendente ordito a fili d 'oro  di 
tutte le civiltà, un 'altro g igantesco



com p a rto  era  in v e s tito  da l g en io  
cre a tiv o  ita lian o  e p orta to  al m a s 
s im o  fu lg o r e : q u e llo  d e lla  F in a n za , 
d e ir E c o n o m ia  e  d e i T ra ffici.

L ’a lto  g ra d o  di sv ilu p p o  e c o n o m i
co  ra g g iu n to  d a ll'I ta lia  n e l M e d io 
ev o , p r e c e d e n d o  di c irca  d u e  s e 
co li gli a ltri p aesi, fu  d o v u to  a lla  te 
n a cia  e a ll 'a b ilità  c re a tiv a  con  la  
qu a le  i 7/Lercatores ita lian i si d e t 
tero alle o p e ra z io n i f in a n z ia n e .

I l più  d e lle  v o lte , in fa tti, la  figu ra  
d e l c o m m e rc ia n te  e  più tard i, q u e l
la d e ll 'in d u s tr ia le  si s o v ra p p o se ro  
alla  fig u ra  d e l b a n ch ie re  c re a n d o  
quel ca ra tte r is t ico  tip o  ita lia n o  ch e  
fu  d e tto  «  L o m b a rd o  »  in  tutti 1 p a e 
si di là  d a lle  A lp i n e i q u a li la s c iò  
l ’im p ron ta , t u t to r a  r ico n o s c ib ile , 
d e lla  su a  o p e ra  di p ion iere .

C on  il D u e c e n to  i « b a n ch i )) d e 
gli Ita lian i si t ro v a n o  d issem in a ti in



tutta Europa essendo il « prestito » 
la loro funzione principale.

M onarchi* P ontefici, Principi bu s
savano alla porta dei banchieri ita
liani allettandoli con  ogni lusinga, 
dando loro  il diritto di inquarta re 
negli stem m i em blem i sovrani, ab 
d icando nelle loro  m ani parte delle 
prerogative regie quali la percezio
ne dei dazi e delle im poste.

Fu in corrispettivo dei prestiti a 
E doardo III R e  d ’Inghilterra che i 
banchieri Bardi e P eruzzi giunsero 
ad avere il m onopolio  delle entrate 
di quel ream e.

Il fa m oso  M u scia tto  G uidi col 
fratello B iscia fu il tesoriere di Fi
lippo il bello,

D a  Luigi il Santo a Filippo IV  tut
ti i coronati di Francia ricorsero ai 
finanzieri italiani.

Alla m età del T recen to  si chiude 
un periodo della storia dei banchi



ita lian i e  se  ne in iz ia  un a ltro  n on  
m e n o  fu lg id o .

Il b a n ch ie re  d e l Q u a ttro ce n to  fu  
più so lid o  e  più p ru d en te  del m er
ca n te .

P e r  a v e re  la  v is io n e  d e l co n tra 
sto  fra  ì d u e  p er iod i b a sta  stu d ia re  
la  b a n ca  M e d ic i  cb e  fu  stru m en to  
di s ign oria  per u n a  fa m ig lia  p rin ci
p esca  e a cco sta re  il fr e d d o  m e rca n 
te b a n d i e r e  p ra tese  M a r c o  D a tin i 
ai d in a m ic i cap i d e lle  v e c ch ie  a z ie n 
d e  d eg li S p in i, d e i R icca rd i, d e i 
P a zz i, d e i F re sco b a ld i, de i B ard i, 
d e i P e ru z z i e  di q u e lla  m ir ia d e  d i 
a u ten tic i « crea tor i d i r ic ch e zz a  » 
ch e  p o te n z ia ro n o  le  gran d i R e p u b 
b lich e  d om in a tric i d i V e n e z ia  e  di 
G e n o v a  e  d e lle  s ig n orie  d i F iren ze  
e  di M ila n o , v e r e  m a estre  im peria li 
a lla  cu i s cu o la  si isp irò  la  p o ten za  
fin an ziaria  e m erca n tile  d e lT Im p e - 
ro britan n ico .



M a  la p o ten za  più g ra n d e  d e g li 
I ta lia n i —  la  p o te n za  c re a tiv a  —  
n o n  si fe rm a  qui.

C è  da  e sa m in a re  u n 'a ltro  im 
m e n so  e m is fe r o : q u e llo  d e l l ’A rte .



Capitolo u n d ea m o

G L I  A R T I S T I

1. —  In  Italia tutto è  Arte, perche 
tutto è B ellezza.

Terra di luci, di miti, di incanti* 
di armonia* di e leva z ion e  e di gloria 
dello  spinto.

In quale altro lu ogo  a v reb be  p o
tuto nascere la P oesia , la  Pittura, 
la M u sica ?

In quale altro lu ogo l'an im a re
spira com e in Italia e la m ente può 
volgersi a D io  in contem plazione 
delle sue grazie innum erabili?

T utto  è azzu rro : il cielo, il sole, 
l aria, le acque, 1 m onti, le  valli.

V • Panegirico della razza italiana.



T utto  è  b en ed etto : gli alberi, gli 
arm enti, 1 canti, le  solitudini, le  v e c 
chie pietre.

T utto  è sp len d en te : le  stelle, 1 
fiori, la g iovinezza, la m o re , la vita.

Il cuore trem a e trabocca  ad ogni 
istante e  1 Arte sgorga e riem pie dei 
suoi balsam i tutti gli spazi viventi.

I poeti son o  i primi al r isveglio  e 
a ll1 assunzione e D an te  e Petrarca 
son o  1 Italia in ebbriante e divina.

D op o  di loro  tutta PArte italiana 
è P o e s ia ; e G iotto e M a sa ccio  e M e - 
lozzo  e B otticelli e L eon ard o  e R a f
fa e llo  e T izian o sono poeti com e so 
no poeti M ich elan gelo , il Palladio, 
il B ernini, il C a n ov a ; com e sono 
poeti P alestnn a , M on te  verd i, V i
valdi, P aisiello, C im arosa, R ossin i, 
Bellini.

II carattere essen zia le  d e ll ’A rte 
italiana, la sua im m ortalità e la sua 
perpetuazione derivano dalla sua



co n g iu n z io n e  ai d u e  so m m i m ister i 
d e lla  P o e s ia  e  d e lla  M u s ic a  dai qu a 
li m isteri si d ire b b e  s ia n o  sca tu riti 
la  terra  ita lian a  s te ssa  ed  i s u o i po-i 
poli, im m u ta b ilm e n te  lirica  e s s e n d o  
la n atu ra , la  fo rm a  e  la so s ta n z a  di 
q u e lla  e di qu esti.

2. —  D is c o r re r e  v e lo c e m e n te  d e l
la c re a z io n e  a rtistica  d e g li Ita lian i 
n on  s i p u ò : è  u n  im m e n so  co ra le  
cb e  da  s e co li  e s e co l i  isi le v a  su l 
m o n d o  e lo  d o m in a  e  lo  c o n s o la  e 
n on  ci s o n o  strep iti d a rm e , fu ro r i 
di g u erre , p a ross ism i d i m a cch in e , 
nè o s s e s s io n i di g u a d a g n i c b e  p os 
sa n o  s cu o te r e  la  m a e stà  c o n s o la 
trice .

N e s s u n  p o e ta  fu  m ai più  g ra n d e  
di D a n te  ; n e ssu n  p ittore  più di L e o 
n a rd o  e  di R a ffa e l lo ;  n e s s u n  s c u l
tore  più di M ic h e la n g e lo .

In  Ita lia  n on  è  p o ss ib ile  m u o v e r e



un passo sensa essere illuminati*
Un secondo sole vi irradia; un so

le senza brum e e senza tram onto: 
l'Arte.

N elle città più vive, o nei più re
moti paesi un suo raggio sem pre vi 
investe* Chiese o m usei, piazze o pa
lazzi; un arco, un capitello, un por
tale, una fontana, un a ffresco, una 
tela, una cappella, un altare, un per
gamo, un m armo scolpito, un ferro 
battuto, un legno intarsiato, una 
stampa, un tessuto, tutto è  scintilla, 
tutto è vestigia d 'A rte nata qui, qui 
vissuta, qui vivente.

A nche le arti minori prendono 
stanza e assurgono a nobiltà peren
ne.

L’Arte orafa s'im batte in un Ben
venuto Celim i e in un U golino da 
Vieri.

L 'A rte della stampa s'ingem m a



di un A ld o  M a n u z io  e d i u n  G io v a n 
ni B o d o n i.

L 'in c is io n e  in  ra m e  s in e te rn a  
c o n  G ia m b a tt is ta  P ira n e s i.

L a  m in ia tu ra  tr io n fa  co n  O d e r is i  
da G u b b io , c o n  F r a n c o  b o lo g n e se *  
c o n  G u g lie lm o  G ira ld i e A n to n io  d e l 
C h ie r ico .

L 'A r te  d e l le g n o  r ifu lg e  n eg li in 
tag li d i G . B a rili d a  S ie n a  e  d i S te 
fa n o  da  B e r g a m o  e  n eg li in ta rs i di 
C r is to fo r o  da L e n d in a ra .

Il P is a n e llo  e  il G ia m b o lo g n a  v i
v if ica n o  l 'A r te  d e lla  m e d a g l ia ; e il 
F ra n c ia , il C a r a d o s s o  e lo  s te s s o  
C e lim i q u e llo  d e lla  m o n é ta .

L 'A r te  d e lla  c e ra m ica  tro v a  a 
C a fa g io lo , a D e r u ta , a F a e n z a  m a e 
stri u n iv ersa li.

L 'A r te  d e l v e tro  t r o v a  a M u r a n o  
un  B a r o v ie r o  e co n q u is ta  a lla  m in u 
s c o la  is o la  v e n e z ia n a  un  p r im a to  
ch e  a n co ra  du ra .



L 'A rte  del cuoio  con  G iovann i B uo- 
norni ed  1 suoi figli B arto lom eo  e 
F ra n cesco  giunge a sp lendori mai 
visti.

C osì le Arti della  seta, della  lana, 
del r icam o; e velluti, broccati, da 
m aschi, m erletti italiani perven go-

• «  • é

no  a m agisteri insuperati.
Le arm i stesse  con  i ceselli e le 

agem inature degli spadari m ilane
si d iventano Arte.

P er opera dei C reatori italiani 
tutto si trasform a in prod ig io : 1 m ar
mi, x m acigni, le selci, le umili ar
gille d iventano cattedrali, basiliche, 
torri, palazzi, castelli, rocche, fo r tez 
ze e B runellesch i, D onatello , A n 
drea P isano, L eon  Battista A lberti, 
G iu liano da Sangallo, Bram ante, 
S an soym o, P alladio, Bernini, P ier- 
m arini e altri m ille partecipano al 
gran cora le  che da ll'Ita lia  si alza sui



seco li e  ch e  da  se co li il m o n d o  a- 
sco lta  insaziato*

3. R im a n e  da dire d e lle  L e t 
tere , d e lla  P ittura  e  d e lla  M usica*

A lla  lettera tu ra  ita lian a  n eg a  la 
critica  —  a n ch e  qu ella  n ostra n a  —  
la su p e r io r ità ; e  sb a n d iera  nei n o 
stri co n fro n ti la  le ttera tu ra  di altri 
p ae3 i: la  fr a n ce s e , la  te d e sca , l\n~ 
g lese .

M a n c a  a ll ’a rte  le ttera ria  ita liana 
—-  d ico n o  i critici —  il g ra n d e  lim o 
de lla  T ra d iz ion e .

Io  non  so  b e n e  ch e  co sa  si in t e n 
da  p er <( tra d iz ion e  ».

T rad izion e p o treb b e  e s s e re  S to  
ria, o an ch e , più m esch in a m en te , 
im itaz ion e , d e r iv a z io n e , can a le , ro 
taia.

O  fo r s e  p o tre b b e  e sse re  q u e llo  
ch e  io  p en so  e  c io è  ca ten a  alpina c o 
stitu ita d i un  s istem a  di m on ta g n e



di una m edesim a natura geolog ica , 
m a variabile  nelle quote pianeg
gianti e nelle altitudini som m e.

S e  così è occorrerà  giudicare del
la im ponenza di quella catena e di 
quel sistem a dalle vette  più alte 
e non  già dai più bassi prom ontori.

E allora per la tradizione della 
letteratura italiana o per la  sua sto
n a  basterà lim itarsi a segnare i 
nom i delle  cim e m aggiori: D ante, 
Petrarca, B occa cc io , A riosto, A reti
no, M a ch ia v e lli, T a sso , G old on i, 
L eopardi, F osco lo , M an zon i, Car
ducci, P ascoli, D 'A n n u n zio .

G li studiosi delle orografie  lette 
rarie di altri paesi fa cc ia n o  altret
tanto e si vedrà .

4. —  N ella  pittura il r icon osci
m ento e la sudditanza son o  univer
sali. L e grandi nazioni —  la F ran
cia, lT nghilterra , la  G erm ania , I 'A - 
m en ca , il B elgio , la R om an ia  —  isti-



tu iscon o  a R o m a  le  lo ro  a cca d e m ie  
e v i  m a n d a n o  1 lo ro  artisti a fo rm a r 
si n e l c ro g iu o lo  d e lle  arti p lastich e  
italiane*

L/a R e lig io n e  a lim en ta  il u oco  
sa cro  di q u e i c ro g iu o li ; in  o g n i ch ie 
sa  è u n  ca n tico  di b e lle zza , un  sa l
m o di g loria , un a  liturgia  d e l g e n io  
p ittorico  crea tore .

1 n om i s o n o  tutti ita lia n i: G io tto , 
S ìm o n e  M a rtin i, M a s a c c io , M e lo z -  
z o , il B e a to  A n g e lico , M a n te g n a , 
B e n o z z o , C a rp a cc io , 1 il P olla io lo*  
B ottice lla  il G h ir la n d a io , il P e ru g i
no, R a ffa e llo , L e o n a rd o , G iorg io - 
ne, T iz ia n o , il T in to  retto , il C o rre g 
gio , P a o lo  V e ro n e s e , il C a ra v a g g io , 
T iep olò  e gli altri d e l S e tte ce n to , i
n ov a tori d e l l ’ O ttocen to .

• :

5. —  N o n  m e n o  d e lla  p ittura è  
u n iv e rsa le  la m u s ic a ; u n iv ersa le , 
m a ita liana.



Ita lian o, in nan zi a tutti. G u id o  
d 'A r e z z o 'c h e  a P om p osa  fissò  la  le t
tura  dei n eu m ; delle  note m usicali.

Ita lian i P ier  L uigi da P a lestrin a  
e G e su a ld o  da V en osa , principi in 
sup erati della  p o lifon ia  v o ca le  sa 
cra  e profana .

Ita lian i il F rescob a ld i, il C a v a z - 
zom , fon d a tor i d e ll ’A rte  organ istica .

Ita lian i D o m e n ico  S carlatti, il G a" 
luppL il R u tim , nei qu ali si tro
v a n o  già d eterm in ati e sv iluppati gli 
e ie  menili e ssen z ia li caratteristica 
d e lla  fo rm a  più c la ss ica , le  cu i or i
gini in v a n o  la critica  storica  s tra n ie 
ra ten tò  di r iv en d ica re  ad altri.

I ta lia n o  fu  il Sani-martini, prim o 
fra  i s in fon isti.

Italiani., al pari di lui, il V era cm i, 
il T artin i, il C ore lli, il B a ssa n i, il 
P orp ora  e  tanti altri ai cu i n om i è 
leg a to  tutto un p er iod o  di m era v i



gliosa fioritura de lla  m usica  da ca 
m era strum entale e voca le .

Italiani il D e l C ava liere , il G ac- 
cini, il P eri, il M o n te v e rd i e con  es 
si tu tto  il gruppo dei riform atori del 
m elodram m a.

Ita lian o M u z io  C lem enti crea tore  
del p ian oforte  a ottan totto  note.

Italiana, p ro fon d am en te , fo n d a 
m enta lm ente  italiana, fu  tutta la 
sch iera  di m usicisti, operisti, sopra 
tutto, ch e  si adorn a  dei nom i di un 
A lessa n d ro  Scarlatti, di un P erg o - 
Iesi, di un Jom m elli, di un P a is ie l- 
lo , ed  arriva, neH 'ottocento., s in o  a l
lo  S pontm i, al C herubini, al C im a- 
rosa , al R ossin i, al B ellin i, al D on i- 
zetti, al C atalani, al V erd i.

P er  seco li du rò asso lu to  e in co n 
trastato nel cam po m usica le  qu esto  
n ostro  p red om in io ; per seco li la m u 
sica  italiana s ign oregg iò , e la  stam 



pa m usicale per seco li fu  prodotto :to 
esclu sivam en te  italiano.

Il m ondo in tero  fu  travolto  in in 
una sola  grande ondata m elod iosa  sa 
clie  dall I ta lia  travalicò le  Alpi e 1 > 1
m ari.



C a p ito lo  d od ice s im o

I c  o  N ~ T ~ À  D  I N  I

1. —  S u  qu aran taq u a ttro  m ilion i 
di in d iv id u i ch e  co s t itu is co n o  la p o 
p o la z io n e  d e ll 'I ta lia , da  d ie c i a u n 
d ici m ilion i a b ita n o  le  c it tà ; il rim a
n e n te  sta in cam p agn a .

Il ca ra ttere  e c o n o m ic o  p red om i
n an te  del p op o lo  ita lian o  è, d u n q u e , 
la  ru ra lità ; m en tre  la  su a  e co n o m ia  
n a tu ra le  è  u n a  e co n o m ia  fis iocra tica .

In fa tti la  ba ttag lia  d e l g ra n o , le  
g ig a n te sch e  b on ifich e , la  tra s fo r 
m a z io n e  d e l la t ifo n d o , la  is titu z ion e  
d i una m ilizia  fo re s ta le , la  politica  
d e g li a m m a ssi e  d e i c o n s o rz i agrari,



il cred ito  di m igliorìa  e altre leggi 
e p rov v id en ze  fa sc is te  costitu iscon o  
altrettanti r icon oscim en ti del ru o lo  
protagom stico  che la e con om ia  fisio- 
cratica  rappresen ta  in Italia.

L ’uom o ch e  lavora  nei cam pi —  il 
con ta d in o  —  è  pertanto FItaliano 
piu im portante e più utile.

S i sten ta  a com p ren d ere  le rag io 
ni per le  quali tante  p erson e  di in 
d u bb ia  in te lligen za  p re fer iscan o  la 
vita  delle  città, alla vita di cam p a
gna.

C e  una p ro fess ion e , un 'attività, 
una fa tica  più sana, più e leva ta , più 
bella , più varia , più libera  di q u e l
la del con ta d in o?

N on  c 'è .
L a  nostra  m en te  an cb ilosa ta  d a l

le  van ità  e da lle  am bizion i c i ha fa t 
to g iu d icare  um ile è rozzo  il la v oro  
rurale ch e  ab b ia m o a b b a n d on a to  
agli uom in i più ignari e più poveri.



In v e ce  è tem po di cred ere  che 
quanto più alti sian o 1 grad i di istru 
z ion e  e i m ezz i  finanziari posseduti* 
tanto  più id on e i d iven tan o  i la vori 
della  terra.

U no dei più grandi errori com p iu 
ti da lle  aristocrazie  ered itarie  e  dal
la feu d a le  proprietà terriera , errore 
che si perpetua da secoli, con siste  
nel con s id era re  la terra  un sem p lice  
strum ento  di redd ito  da cui, so tto  
form a  di affitto, si r iscu ote  un tanto 
ogn i an no co m e  da  una ce d o la  di 
rendita  m obiliare.

C otesto  errore  p oteva  a v ere  atte* 
nuanti nei tem pi nei quali la  vita iso  
la ta  n e lle  cam p agn e  rapp resen tava  
una lim itazion e  socia le  e  un risch io 
della  in colu m ità  persona le .

L 'o rd in e  e la  s icu rezza  di oggi, 
con  l 'a u tom ob ile  il te le fo n o  e la  ra
dio ebe  han n o sop p resso  le  d istan ze 
e l is c ia m e n to , la  vita, l'im p resa , il



la voro  rurale costitu iscon o  una som 
m a di ben i e di god im en ti superiori 
a quelli di qualsiasi altra attività.

2. —  A ll anonim o contad ino ita
liano la N a zion e  d ov reb b e  e levare  
un s im bolico  m on u m en to  com e ba  
la tto  per il M ilite  Ignoto .

E se la gratitudine non fo s s e  una 
vana  astrazione, m olti altri paesi di 
O ltralpe e d 'O ltrem are  che alle 
braccia e al sudore del con tad in o  
ita liano d ev on o  la loro  prosperità, 
potrebbero  fa re  altrettanto.

Il con tad in o  italiano è una entità 
m ora le  di prim a grandezza .

Egli possied e  ad o ltran za : fe c o n 
dità d em ogra fica ; potenza  e sap ien 
za di la v o ro ; patnarcalità  fam ilia 
r e ; religiosità di an im a; sp in to  di 
o b b e d  len za ; fru ga lità ; parsim onia ; 
sagacità e  sca ltrezza  negli affari.

C oteste  qualità form an o un den o-



m inatore co m u iié  e  un  patrim on io  
co lle ttivo  id en tico  ed  ugu ale  per tut
ti 1 con tad in i ita lian i; in  m on tagn a , 
in p ianura , a l N ord , al S u d , ne lle  is o 
le e  sul con tin en te , tra sm e sso  in tat
to di g e n e ra z io n e  in g e n era z ion e  e 
m an ten u to  ìn tegro  an ch e  in terra  
straniera, fra  altri p op oli sotto  a ltre 
leggi, in A m erica , in A sia , in A fr ica , 
in A ustra lia , o v u n q u e  il con ta d in o  
ita liano sia giunto, o v u n q u e  si rech i.

3. — Il con ta d in o  ita lian o è  un 
« en c ic lo p e d ico  ».

La qu antità  di n oz ion i che eg li 
p oss ied e  è  in cred ib ile  ; epp ure  fu  
sino a ieri un a n a lfa b e ta  o quasi e 
an cora  passa  per un illetterato  e 
vien c re d u to  uh  ign oran te .

F is ico , a stron om o, c lim a to log o , 
m e te re o lo g o : gli ba sta  d a re  un  o c 
chiata a llo  sta to  del c ie lo  a ll 'a lb a  o

10 * Panegirico della razza italiana.
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a v esp ro  per dirti il tem po che farà , 
quale e quanta pioggia cadrà  o gran- 
dine o n eve .

P ato logo , geo log o , ch im ico  e far- 
m a co lo g o ; co n o sce  a prim a vista 
tutte le  m alattie delle  piante, tutte 
le  qualità della  terra, tutti i generi 
e tutte le  d osi di co n c im a z io n e ; gii 
son o  note  le  proprietà terapeutiche 
di certe  e r t e  e di certe  ta c c h e  e  se 
he g iova  per curare la sua gente e 
le sue bestie  prim a d e ira rr iv o  de] 
m ed ico  o  del veterinario  m olte  volte  
costretti da c ircostan ze  di fo rza  
m aggiore  a ritardare il loro  in ter
ven to. La puntura v e le n o sa  di un 
insetto, il m orso di un rettile, Pin- 
toss ica zion e  di un c i t o  e altri guai 
del gen ere trovano il con tad in o pre
parato alla cura  che sarà em pirica 
fin che si vu ole , ma è com u n qu e e f
ficace.

M e cca n ico , m otorista, elettricista ;



eia qu an d o  la m a cch in a  è  p en etra ta  
n e ll 'a g r ico ltu ra  e le  principali op era 
zion i a g rico le , sp ec ia lm en te  n e lle  
grandi ten u te , d a lla  aratura alla s e 
m ina, d a lla  fa lc ia tu ra  d e i fien i alla 
battitura del gran o, dalla  erp icatu ra  
del te rren o  alla pom patu ra  anticrit- 
togam a, il con ta d in o  ha im para to  a 
gu idare  trattrici, a m a n o v ra re  co n - 
gegni, a lu brifica re  m otori, -ad «  ar
rangiare »  gu asti com e  un p rov etto  
specia lista .

4. —  Il co n ta d in o  ita lian o  è un 
gran d e  e con om ista .

A n d a te  a in seg n a re  al più z o tic o  
i princip i d e l «  m a ss im o  ren d im en to  
con  il m in im o m e z z o  » ;  v i r id erà  in 
fa cc ia . N o n  fa  a ltro da  seco li.

A n d a te  a sp iegarg li la  teoria  d e 
gli sp rech i e d e i r e cu p e r i; v i sp a 
la n ch erà  la b o c ca  stu p e fa tto . Q u a li 
relitti non  sa u tilizzare  il con ta d in o



italiano? D a quale cascam e non ti
ra frutto?

G uardate i suol cam pi; guardate 
le sue piantagioni, le  sue stalle, i 
suoi fienili, i suoi concim ai, la sua 
aia, il suo granaio, il suo porcile, il 
suo pollaio, la sua cucina, il suo ve
stiario; e voi teoretici, dottori, pro- 
tessori di tutte le scienze econom i
che riceverete lezioni su lezion i at
tuate da una pratica, da u n ’acume* 
da un istinto, da un buon  sen so  di
nanzi a cui non c e  che inchinarsi.

5. —  A ccom pagnatevi a un con
tadino quando va  al m ercato a ta
stare il polso dei prezzi, a barattare 
le sue m ucche o  a ven dere ì suoi or
taggi; e m escolatev i ai gruppi degli 
altri contadini venuti per la stessa 
ragione da tutto il circondario.

D ov e  ha appreso questa gente



sem p lice  e prim itiva la d ifficile  arte 
d e l m crca ta re ?

T u tto  in lo ro  è  r id o tto  a ll'esse  n- 
z ia le : la d om a n d a , T offerta , la fra se , 
il g esto , lo  sg u a rd o , la  cifra , un m oto  
di spa lle , un  ce n n o  del capo , la stret
ta di m an o.

I m erca ti elle in un d eterm in a to  
g iorn o  d e lla  settim an a  si s v o lg o n o  
nel cen tro  m a g g iore  di og n i p a ese  
co s t itu is co n o  u n o  dei qu adri più pit
toresch i e più istru ttiv i d e lla  vita 
ru ra le  ita liana.

P er  qu attro  o  c in q u e  ore  ca p a n 
nelli fittissim i di co lon i, di fittavoli, 
di m e zza  dri, d i m ed ia tori, di p icco li 
proprietari in g o m b ra n o  la  p iazza  e 
le  v ie  a d ia cen ti fra  i tavo lin i di fe r 
ro del ca ffè  principale , u b ica ti su lla  
strad a , b a n ca re lle  e  m u cch i di te r 
raglie , di fe rra m e n ta , di co to n a te , 
di a ttrezz i rustici, d istes i in terra .



Un’ aria di festa feconda, direi di 
festa seria, alita sulla gente e sulle 
cose ; sui grumi di biciclette lasciate 
in ogni spazio utilizzabile; sulle 
mandre di buoi, di equini e di sui
ni avviati ai « fori boari » im provvi
sati; sugli assem bram enti di carri, 
biroccini, e veicoli di ogni genere ad
dossati alle trattorie « con stallaz- 
zo » della periferia.

Piu volte sostando e m escolando
mi con delizia al brusìo vitale di un 
m ercato di campagna, figgendo gli 
occhi negli occhi lampeggianti dei 
contadini assorti nelle contrattazio
ni, sulle loro tempie grigie, sui col
li arsi dal sole, sulle loro mani no
dose, sulle loro figure antiche, pro
sciugate, appoggiate a un vinco, com 
poste e quasi austere nell'abito scu
ro e ripulito, nella camicia di buca
to, col capello sulla nuca, sulla fron 
te o suH'oreccchio a seconda delle



oscilla z ion i del p rezzo , u n ico  se g n o  
estern o  d e i lo ro  v iv id i ca lco li m e n 
ta li; più v o lte , ripeto, m isu ra n d o  
qu este  s in tes i  d e l la v o ro  e d e lla  f e 
con d ità  d e lla  terra , che sp e sso  h a n 
no per s fo n d o  u n a  b e lla  ch iesa  par
rocch ia le  e un  cam p an ile  rom a n ico  
o g o tico , ho fa tto  ilJ ra ffro n to  con  il 
qu ad ro  co n v u ls o  d e i m erca ti m o b i
liari d e lle  gran di città.

L à  u n a  co m p o s iz io n e  arm on iosa  
di g e n te  ch e  sa le  fa t ich e  d e lla  p ro 
d u z ion e , lo  s ca m b io  p ro ficu o  d e i 
frutti reali, gen u in i e fertili d e lla  v i
ta o p e r o s a ; qui, L a c e ra z io n e  f e b 
brile, la  co n g e s t io n e  ep ile ttica , l 'u r 
lio  so p ra ffa tto re  d e ll 'a rsu ra  d i lu - 
ero, d e lla  com p ra v en d ita  p arassita 
rla, d e lla  s p e cu la z io n e  m icid ia le -

6. — - G li an tich i c re a ro n o  u n a  d ea  
d e lle  m ess i e d e lla  fe co n d ità  d e lla  
te rra : C erere .



I)i C erere il contadino italiano è 
il figlio prim ogenito.

O vu n qu e  egli sia, dovu n qu e egli 
vada, ai m argini del deserto , nelle  
più squallide valli, su lle più tru lle  
m ontagne, colà n asce una spica, un 
frutto  m atura, la terra ferm enta , 
apre il su o  fianco, si am m anta di 
v e r d e ; e nutre.

Il contadino italiano è in stan cabi
le ; il su o  la voro  e il suo b raccio  non 
hanno e non  danno tregua.

S i alza col sole  e co l sole  va nel 
cam po e vi sta fino al su o  ultim o 
raggio.

C on  lui si alza e opera  la sua fa 
m ig lia ; con  lui si svegliano e trava
gliano le  sue bestie .

Il suo A tm o  e il su o  costu m e du* 
rano da quando dura il tem po e d u 
reranno finché il tem po durerà.

N on  ci son o  nè popoli nè terre che



non  co n o sca n o  F im m ane potenza 
ben efica  del con tad in o italiano.

D ov u n q u e  eg li arrivi, arriva la v i 
ta, la  civiltà , la  b en ed iz ion e  di D io .



C ap ito lo  tred:icesim o

G L I  A R T I G I A N I

1. —  L ’artig iano è la  figura più 
in teressa n te  del p op o lo  ita liano 
p erch è  r iassu m e e com p en d ia  in s e  
a lcu n i cara tteri gen era li d e lla  raz 
z a :  sen sib ilità  artìstica , in g e g n o s i
tà  te cn ica , p o ten za  di la v oro .

Q u a n ti sian o gli artig ian i d 'I ta 
lia è d ifficile  d ire p oich é  il ragg io  
d e ll'a rtig ia n a to  ita lian o è  e s te s iss i
m o  e  co m p re n d e  co lo ro  ch e  la v o ra 
no in d iv id u a lm en te  in casa  propria, 
c o lo ro  ch e  si reca n o  a la v ora re  a d o 
m icilio  del c lien te  e  co lo ro  ch e  d i
sp o n g o n o  di u n  p icco lo  la b ora torio



o di una bottega con l'au silio  di tre 
o quattro garzoni e apprendisti.

Inoltre m olti seftton di attività 
che la n n o  parte dei quadri dell'in 
dustria, si in seriscon o anche in 
quelli de ll'artig ianato: il legno* il 
terrò, 1 m etalli, le  pietre preziose , la 
lana, la seta, l'abb ig liam en to , il ri
cam o, il vetro, il cuoio, la ceram ica, 
l'e lettrotecn ica , la orologeria , la tin
toria, la stam peria, ecc. ecc.

Fra uom ini e donne, poiché an
che le d on n e con corron o  in larga 
m isura a ingrossare le file dell'arti- 
gianato, si può ca lco lare  approssim a
tivam ente a un cinque m ilioni la 
m assa degli artigiani d 'Italia .

M a ssa  im ponente e ch e  in ordine 
di quantità segue subito quella dei 
contadin i e precede quella degli 
operai, quella degli im piegati e quel
la degli esercen ti il com m ercio . 

M a ssa  che esercita  una influenza



preponderante sulla civiltà italica e 
che con ferisce  sem plicità, eleganza 
e sanità a irecon om ia  della  N azione 
preservandola  dagli errori e dalle 
catastrofi della plutocrazia, del fu n 
zionarism o e delle statizzazioni in
dustriali.

M assa  che da secoli tiene alto al- 
1 estero  con  1 suoi svariatissim i e- 
clettici ed  eccellen ti prodotti il pre
stigio della genialità italiana e sta 
all'avanguardia, per antica e propria 
virtù, deirA utarchia ,

2. —  La nascita de ll' artigiano 
avv ien e per germ inazione sponta
nea da poverissim a gen te ; operai, 
braccianti, m anovali, artigiani m e
desim i.

A nche la prole dei contadini da 
un contributo alPartigianato qu an 
do il lavoro  dei cam pi non sia suffi-



c ien te  a ll'u tile  a ssorb im en to  della  
strarip an te  fam ig lia .

L a  vita prod u ttiva  d e ll'a rtig ia n o  
ha in iz io  n on  appena sia  su p era to  
si c ic lo  d 'u n a  is tru z ion e  e lem en ta re  
obb liga toria*  v a le  a d ire  in torn o  ai 
d o d ic i an n i cb e  è  il lim ite  di e tà  c o n 
tem p la to  da lla  le g g e  ita lian a  per la  
tu te la  d e l la v o ro  d e i fa n ciu lli.

L e  d on n e  d e l p op olo , a n ch e  se s o 
no op era ie  di fa b b r ica  o con ta d in e  
o d o m e stich e , non  h a n n o  a lcu n a  p re
d ile z io n e  per l 'a tm o s fe ra  a m b ien ta 
le d e llo  ((s ta b ilim e n to )) e p re fe r i
s c o n o  a cco n c ia re  1 lo ro  fig lio li in 
u n 'u m ile  b o tte g a  di fa le g n a m e , di 
fa b b ro , di v e tra io  o di e lettric ista  
d o v e  la paga  è  m in im a, m a d o v e  
l'in teg rità  m ora le  e lo  sv ilu pp o te c 
n ico  son o  più sicu ri e con tro llab ili.

D a  una estrem a  povertà , d u n q u e , 
e  da un a  istru zion e  ru d im en ta le  cb e  
r ie sce  appena a rom p ere  la crosta



delTan alfabetism o ba origine il por
tento dell'artigianato italiano cbe 
alla m ano dell*uom o con ferisce  la 
sua straordinaria potenza.

3. —  La ston a  dell'artigianato 
italiano potrebbe essere la ston a  di 
una delle più epiche lotte della no
stra e p o ca : la lotta fra la m ano e  la 
m acchina .

M en tre  altrove-, per esem pio in 
Am erica, la  m acchina ha vinto Luc
rilo, in Italia lu o m o  dom ina la m ac
china e il « prodotto fatto a m ano >> 
trova nel generale fa vore  il r icon o 
scim ento di una suprem azia che 
non può tram ontare se non col tra
m onto della Civiltà.

Con questo non bisogna credere 
che in Italia la m acchina non abbia 
il suo regno e non eserciti le  sue po
testà ; e tanto m eno si deve  cred e
re che le  m acch ine italiane siano



m e n o  p e r fe tte  di q u e lle  di altri p a e 
si.

A n ch e  in Ita lia  la  c iv iltà  m e c c a 
n ica  è g iu n ta  a lle  piu fo lg o ra n ti c o n 
q u is te ; e  l 'e s te t ic a  d e lla  m a cch i
na, o ltre  la su a  lu cro sa  in d u str ia li- 
tà, tro v a n o  cu ltor i, e s e g e t i, poeti.

T u tta v ia , a lu n g o  a n d a re , la m a c 
ch in a , d i p e n e tra z io n e  in  p e n e tra 
z io n e , in v a d e re b b e  a n ch e  d a  noi, il 
m o n d o  d e llo  sp in to .

Il ten ta tiv o  d e m o cra t ic o  —  sp e 
c ia lm e n te  a m e r ica n o  —  di s o s t i
tu ire  l 'u o m o  e la  su a  m a n o  n ella  
p ro d u z io n e  d i ben i ch e  to cc a n o  1 in 
tim a e più r e co n d ita  sos  n za  d e lla  
su a  p s ich e  e  di o ffrirg li sc^ n i di d i
s t in z ion e  e  di o rn a m e n to  p er la  su a  
p erson a , p er la  su a  ca sa , per il su o  
in te lle tto  —  d a ll 'a b ito  a lla  m a s s e 
rizia , da  un b a ra tto lo  di ca rn e  a un a  
ca sse tta  di m u s ica  —  è un  atto di



superbia condannato dalla stessa 
sua forza  brutale di espansione.

L ogorando la nostra sensibilità, 
e livellando 1 nostri gusti, sparireb
be ogni processo  di selezione, di e le 
vazione e di gerarchia nei valori 
della bellezza e 1 um anità giun
ta al lim ite estrem o del m acchini
sm o da m olti gabellato com e la 
qu intessenza del progresso civile, si 
ridurrebbe a un m ucch io di barbari 
com e all'epoca  delle caverne.

C ontro detesta abbonirne vele  
« standardizzazione » dei nostri 
sensi si erge in Italia un baluardo 
inespugnabile ; l’artigianato.

4. —  C he cosa  è il lavoro dell'ar
tigiano se non la m irabile facoltà  di 
innestare l'A rte nel tron co rude di 
un elem entare m estiere?

N on deriva tale facoltà dalla L eg
ge superiore che con ced e  a ll'uom o



un a su p rem a z ia  su  tutti gli esseri 
v iv e n ti n e ir U n iv e r s o ?

E  n on  a ttin ge  ta le  le g g e  a lla  o n n i
p o te n z a  d iv in a ?

C o m e  p o tr e b b e  d u n q u e  l 'u o m o  
v io la re  la  le g g e  d e lla  su a  orig in e , 
a b d ica re  la  su a  fa co ltà , r in u n cia re  
a ll?  iu a  su p rem a z ia , a n n ie n ta re  se 
si*, so  in  un a  fo lle  id o la tr ia  d e lla  
m a cch in a ?

G u a rd a te  il p ro d o tto  d è lia  p rod i
g io sa  m a n o  d e l l ’a rtig ia n o  ita lia n o .

G u a rd a te  un  m o b ile  c o m p o s to  da 
un  e b a n is ta  b r ia n tè o  o. s e n e s e : 
g u a rd a te  un  b ro c ca to  o rd ito  su l te 
la io  p r im ord ia le  di u n a  tess itr ice  fio 
re n tin a ; un  fe r ro  ba ttu to  d a l m ar
te llo  di un  fa b b r o  lo m b a r d o ; u n  v e 
stito  ta g lia to  da  un  sarto  a b r u z z e s e ; 
u n a  sca rp e tta  m od e lla ta  da  un ca l
zo la io  m ila n e se  o t o r in e s e ; u n a  s c a 
tola  n ie lla ta  da  un  a rg e n tie re  di A - 
le s s a n d r ia ; u n 'a n fo ra , u n a  b ro cca ,

S I P a n e g ir ic o  d e lla  ra z z a  ita lia n a .



un piatto form ato e cotto  da un va
saio umbro, marchigiano o roma
gnolo ; un bicchiere soffiato-da un 
vetraio di M urano; un marmo sboz
za to da uno scalpellino di Pietrasan
ta; un corallo tornito da uno scu
gnizzo di Torre del G reco ; un mer
letto fiorito sul tom bolo o dall'unci
netto di una ricamatrice di Venezia 
o  di Perugia.

M ettere di fronte a questi prodot
ti pazientemente elaborati uno per 
uno, curati millimetro per millime
tro, toccati e ritoccati passo per pas
so, fase per fase, i prodotti similari 
fabbricati a sene, a flotti, a cate
ratte, dalle più conclam ate m acchi
ne am encane o inglesi o tedesche.

Vi troverete davanti a due em i
sferi; l'em isfero artigiano traboc
cante di sentimento, rilucente d'in
gegno, solido, durevole, colorato, 
espressivo, com unicativo; e l'em i-



s fe r o  m e c c a n ic o  in a n im a to , g e lid o , 
s e n z a  p e rs o n a lità , e s e n z a  c a r a tte 
r e ;  p r e c is o  m a  u g g io s o ;  a b u o n  
m e r c a to  m a  c a d u c o ;  p e r fe t to  m a  
orr ip ila n te .

5 . —  «  E" a g li a rt ig ia n i d i e  n o i 
d o b b ia m o  r iv o lg e r c i  q u a n d o  v o g l ia 
m o  a v e re  la  p ro v a  d e lla  s a g a c ità  
d e l lo  sp ir ito  u m a n o  e  d e l le  s u e  im 
m e n s e  r is o r s e  ».

L 'o s s e r v a z io n e  d e l d 'À le m b e r t  
m i to rn a v a  a lla  m e n te  u n  g io r n o  ch e  
io  v is ita n d o  g li im p ia n ti d i C ù  
n e c i t tà  fu i  in tr o d o t to  n e l la b o r a to r io  
d i R o c c o  <( fa b b r ic a n te  di r u m o r i  » .

In  u n o  s ta n z o n e  v a s to  q u a n to  vi
n o  s tu d io  d i s c u lto r e  e  p ie n o  d i a r
n e s i e  di s tru m e n ti m is te r io s is s im i 
a p p e s i al so ffitto , a tta cca ti a lle  p a re t i 
e  sp a rs i o v u n q u e , su l p a v im e n to , su  
ta v o le , e n tr o  s c a ffa li  d i o g n i a lte z z a  
e  p r o fo n d ità , 1 e c c e z io n a lis s im o  ar-



tigiano che lavorava  in solitudine 
com e si addice ai m agh i:

—  Q u a le  rum ore v i se rv e ?  —  mi 
dom an dò scam bian dom i per un re 
gista cinem atografico.

—  C 'è  un ratto notturno di d on 
ne —  rispose strizzandom i l ’occh io  
l’au torevo le  persona che m i accom 
pagnava —  m  un caste llo  m e
d ioevale .

—  G en te a cava llo?  —- d om an dò 
R occo .

—  Si —  Sdisse il m io accom p a 
gnatore —  inseguita  da uno stor
ino di altri cavalieri che cercan o  di 
trarre in sa lvo  la fan ciu lla  rapita.

—  Insem ina —  con clu se  R o cco  
—  una grande galoppata che si a l
lontana e si estingue nel buio.

—  E sattam ente.
R o cco  prese da un tavolino due 

rettangoletti di legno, un o per m a
no, e p icch iando a lternativam ente



su l m u ro  della  parete  e  su lle  su e  co - 
scie , prim a co n  fo rz a  e rapidità* poi 
ra llen ta n d o  e sm o rz a n d o  i co lp i, 
p ro d u sse  un  ga lop p o  e m o z io n a n te .

— * I rapitori —  p roseg u ì il m io  
com p a g n o  —  a ttra v ersa n o  u n a  f o 
resta  m en tre  sta p er scop p ia re  un 
u ragano.

—  H o  cap ito  —  co m m e n tò  R o c c o  
—  v o le te  a n ch e  il v e n to .

—  U n v e n to  da tre g e n d a  co»* # • •
pioggia  a ro v e sc i.

R o c c o  g irò  la  m a n o v e lla  di un  ci
lin d ro  ch e  se m b ra v a  un ta m b u ro  e 
c o l p ied e  m ise  in  m o to  un a  sp ecie  
di a rco la io .

L 'illu s io n e  era  m e ra v ig lio sa : sib i
li e  u lu lati terrificanti e s c ro s c i d 'a c 
qu a  sul fo g lia m e  s cu o te v a n o  L atino- 
s fe ra  di s treg on eria  d i q u e llo  sta n 
zo n e .

Q u a n ti altri ru m ori n on  «  fa b b r i
cò  »  R o c c o  nei d ie c i m inuti d e lla  m ia



v is ita : dalla  partenza di un p irosca
fo» al passaggio  di un tren o, dal rug
gito di un le o n e  a una cantata di 
grilli, da un ton fo  di rem i, al cro llo  di 
una casa , tutto sgorgò  dai su o i stru
m enti b izzarri e stravagan ti fa tti di 
legn o , di latta, di tela , di cartape
sta e di altre m aterie  in decifrab ili.

-— C hiudiam o co n  un a  scen a  
g eorg ica ; —  d isse  il m io accom p a 
gn atore —  un b e l tram on to a lpe
stre con  un a  m andra che ritorna dal 
pascolo.

R o cco  con  un sorriso  a rren d ev ole  
e cheto  to lse  da uno sca ffa le  cinque 
o  sei barattoli da con serva  d i pom o
doro e cap ov o lg en d o li su cce ss iv a 
m en te  di sotto  in su, o tten n e  da qu e
gli um ili relitti una potente gam m a 
di m uggiti odoran ti di m u cch e , di v i
telli; di stalla, di prati, dì spazio.

E ro sba lord ito  ed  entusiasta .
G u arda i R o cco , un b e ll u om o ai



tante e robusto nella sua lunga ca
sacca  da operaio. Egli era veram en
te il prototipo dell'artigiano d'Italia. 
Una ingegnosità senza limiti, una 
pazienza da certosino, un am ore in
finito del proprio lavoro.

6. —  Che cosa  non sa fare la r -  
tigiano italiano?

L e m ostre e le  esposizioni di la 
vori artigiani che hanno luogo di 
quando in quando in questa o in 
quella città e che dovrebbero  essere 
perm anenti nei m aggiori centri d 'I 
talia e dell'E stero, danno una m isu
ra che è un incantesim o.

N on  c 'è  r e g in e  che non possegga 
una sua caratteristica produzione.

N on  c 'è  produzione che non sia 
bellezza e probità.

Virtù, quest'ultim a, che va citata 
a titolo d 'on ore  delTartigianato ita
liano il quale non con osce  nessuno



dei fraudolenti capitoli della produ
zione m eccanica che vanno dall’ap
parente, allum inerò, dalla sofistica- 
zio ne al surrogato.

N ella  produzione artigiana tutto 
è genuino, autentico, sostanzioso, 
leale, veritiero ; dalla m ateria ado
perata alla m ano che la trasform a.

M an o  form idabile, ingem m ata di 
calli, m a lieve e tenera com e quella 
di una m adre intenta alla Sua crea
tura.



C oitolo  quattordicesimo

I M E D I

1. —  Q u e lla  zo n a  di p op o lo  clie  
non  a tten d e  al la v o ro  dei campi 
(c o n ta d in i)  ;

ck e  non  v iv e  di sa la n o  (o p e r a i ) ;  
ck e  n on  trae ren d ite  da v a ste  

proprietà  (p atriz ia to , alta borg 'ke- 
s ia )  ;

ck e  non  ricava  cesp iti cosp icu i 
dag li affari (b a n ch ieri, g ran d i in d u 
striali, im prend itori, sp e cu la to r i) ;

q u e lla  zon a  di p op olo , insem in a , 
ck e  cam pa su ll'im p iego  p u b b lico  e 
privato , su lle  lib e re  p ro fess ion i, 
su lla  p icco la  in dustria  e su l p icco lo



com m ercio  ; che studia , ch e  in se 
gna, ch e  eserc ita  una attività in tel
le ttu a le  e d  artistica io  ch ia m o zon a  
dei JVledi.

C otesta  z o n a  costitu isce  la  c o lo n 
na v erteb ra le  d e lla  N a zion e .

2. —  I M e d i fo rm a n o  u n a  m assa  
d 'o rd in e  ch e  la vora  in d e fe ssa m e n 
te, ch e  ad em p ie  con  scru p o lo  ad 
ogn i c iv ico  d o v e re , ch e  m an tien e  Ì1 
d e co ro  d e lla  propria posiz ion e , che 
sopporta  oneri, privazion i, crisi, a v 
versità  sen za  piantare « gran e », 
sen za  bu ssa re  alle ca sse  d e llo  S ta 
to, sen za  dare  m olestia  al leg is la 
tore.

P e rc iò  quasi n essu n o  si a ccorg e  
d e lla  loro  esisten za , dei lo ro  sacri
fizi, de lle  lo ro  virtù .

T u tta v ia  son o  i M e d i ch e  a lim en
tano la fia cco la  de lla  cu ltu ra ; che 
com p ra n o  e le g g o n o  libri e giornali



e m antengono in vita le industrie 
più significative dello  spinto.

S on o  i M ed i che riem piono i qua- 
ari degl; u fficia i; nei com andi a; 
prima linea dell’E sercito in guerra 
e della M ilizia  volontaria che presi
dia il R egim e.

‘S on o  i M ed i che con feriscon o  al
la fam iglia il tono della dignità 'um a- 
na, della coscien za  religiosa, d e ll'o 
nore civile, della com postezza  so
ciale.

S on o  i M ed i che con  le loro  d o n 
ne —  m adri, spose, sorelle , figlie —  
danno al bilancio dom estico  e alla 
gestione della casa 1'equilibrio pro
tettivo che ne d ifende l'integrità, la 
san itària  resistenza econom ica .

S o n o  i M ed i che nonostante la 
minorità finanziaria, partecipano 
goccio la  a gocciola  alla form azione 
del risparm io.

È dal crogiuolo  dei M ed i che sono



scaturite e scaturiscono le gerarchie 
dei Creatori con 1 quali l'Italia da 
sette secoli afferma e ribadisce il 
suo Principato sul m ondo.

3. —  Le dottrine sovversive —  
dal Socialism o al ComuniSmo —  
nei quarantanni della loro maggior 
gozzoviglia (1880-1920) hanno fat
to il possibile per distruggere 1 M e 
di, sia sottoponendoli alla più slom - 
bante propaganda d assorbim ento, 
sia scardinando i loro valori tradi
zionali, la Patria, la R eligione, la 
Famiglia.

Una locuzione coniata dalla R i
voluzione francese e sfruttata dal
la sua letteratura, fu scagliata con
tro 1 M ed i con il significato più de
nigratorio e spregiativo: « Borghe
si )>.

Socialisti e com unisti sapevano 
benissim o che i « borghesi »  italiani



per qu an to  p icco li e m agrissim i, c o 
stitu ivan o il su p porto  d e llo  S ta to  e 
elle per im padron irsi del p otere  b i
sog n a v a  sm an te lla re  le  lo ro  fo r z e  
spirituali fa tte  di tra d iz ion e , di b q o n  
se n so , di a tta cca m en to  al la v oro .

C o n  la lon gan im ità  eb e  è u n a  lo 
ro p reroga tiva  ered itaria  1 M e d  
sop p ortaron o  le  v e ssa z io n i dei «  ro s 
s i » ;  m a qu an d o , p o co  d op o  la  fine 
d e lla  G ra n d e  gu erra , 1 «  ross i »  ri
p resero  con  più a cca n im e n to  la  lo t 
ta a n tin a z ion a le  sv a lu ta n d o  la  gi
g a n tesca  v ittoria  d e lle  n ostre  arm i 
e irr id en d o  ai se icen tom ila  C ad uti, 
i M e d i  in sorsero .

4. —  U n g iorn o  —  il 15 aprile 
1 9 1 9  una es igu a  co lo n n a  di g io 
va n i risolu ti, stu den ti, p ro fessor i, 
g iorna listi, u fficia li sm ob ilita ti da po“ 
<?bi m esi e in d ossa n ti la  stinta e  g lo -

M>



riosa divisa degli Arditi di guerra, 
uscì dal Politecnico di M ilano.

La colonna preceduta dalla ban
diera della Patria si avviò per via 
M anzoni cantando.

Le finestre dei palazzi erano 
chiuse: le saracinesche dei negozi 
calate a m età; i trama assenti, ra
rissime le carrozzelle e le autom o
bili.

Un senso di sospensione e di tra
gicità era nell'aria.

Lungo la strada parecchi « bor
g h esi»  si unirono alla colonna che 
andò a prendere posizione in piazza 
del D uom o a piede del m onum ento 
a Vittorio Emanuele II, in attesa 
della « M assa )) che il partito socia
lista e la Confederazione Generale 
del Lavoro avevano convocato al
l'Arena per proclamare la <( R epub
blica italiana dei Sovieti ».

Un nerume solcato di puntini



b ian ch i e di drapp i ross i ap p arve  a l
lo  s b o c c o  di piazza  C o rd u s io  e  un 
m u g g h io  di m a rea  m o n tò  d a lla  lon~ 
tan a n za ,

L e  m an i di qu e lli d i p iazza  d e l 
D u o m o  a v e v a n o  d e n u d a te  le  r iv o l
te lle .

D 'u n  tra tto  d a  u n ’im p ro v v iso  e 
p ro fo n d a  s ilen z io  p iom b a to  n e l b r e 
v e  sp a z io  ch e  d iv id e v a  le  d u e  fo r z e , 
crep itò  la sparatoria .

I l  g ru p p o  d e l P o lite c n ic o  s i  era  
p orta to  d i sca tto  a ll 'a lte z z a  d i v ia  
M e rc a n ti co n tin u a n d o  a  sp a ra re ; 
m a  in  fo n d o , d a ll'a ltra  parte , n on  
c 'e ra  più ch e  il b ia n co  d e lla  strad a .

L a  R e p u b b lic a  ita lia n a  dei S o v ie -  
ti e ra  s co m p a rsa  p er le  v iu z z e  la te 
ra li d i v ia  D a n te , v o la tiliz za ta  da lla  
fo rz a  so v ru m a n a  e sp lo sa , p iù  cb e  
d a lle  r iv o lte lle , da l c u o re  d i c o lo 
ro  ch e  al P o lite c n ic o  si e ra n o  in -



colon n ati co l proposito  di fa rla  fini
ta.

C on  l 'in cen d io  d eìY A van tj a v v e 
nuto nella  serata  d e llo  stesso  m e 
m orabile  g iorno, si a cce le ra v a n o  i 
tem pi de lla  fine della  tirann ide ros
sa, con d an n ata  a m orte  poch e set
tim ane prim a (2 3  m arzo  1919) dai 
«  C e n to  qu a ra n ta n ove  »  ch e  in una 
sala di p iazza S an  S ep o lcro  s i era 
no racco lti agli ord in i di B en ito  
M u sso lin i per fo n d a re  il prim o F a 
sc io  di C om battim en to  e in iziare c o 
sì la s to n a  della  resu rrezion e  d 'Ita - 
ha.

5. —  D a lla  con su lta zion e  dei 
b revetti ufficiali rilasciati ai Sa  nse- 
polcristi, la sosta n za  socia le  dei 
<c C e n to  q u a ra n ta n ove  )> risulta c o 
sì costitu ita : 19 O pera i, 3  O rg a n iz 
zatori, 5 S tudenti, 122 M e d i di cui 
quattro donne.



S econ d o  una pubblicazione edita 
a B ergam o nel 1923 sotto gli auspi
ci delle  O pere federate di A ssisten 
za e di P ropaganda nazionale d ed i
cata alle M ed ag lie  d O ro  al valore 
m ilitare, assegnate durante la C am 
pagna libica e la G uerra m ondiale 
si p osson o desu m ere alcuni dati ab
bastanza sicuri.

La gloriosa fa lan ge dei 367 u f 
ficiali e soldati insigniti di M edaglia  
d 'O ro  a tutto il 1922, la m aggior par
te dei quali ba pagato con la vita 
il proprio eroism o, è così costitu ita : 
104 Ufficiali di carriera ; 9 O pera i; 
19 C ontad in i; 22 A rtigiani; 19 P a 
trizi; 35 S tu d en ti; 159 M ed i.

6. —  A differenza dei Miedi di 
Francia, d 'Ingbilterra  e d 'A m erica , 
i M e d i d 'Italia , sono, com e b o  det
to, poveri-

C erte agiatezze della  vita, la  ca-

12 -  Panegìrico dello razza ila liana.



sa com oda, la tavola copiosa, il 
guardaroba fornito e altre larghez
ze e facilità, sono rare.

I M ed i dei paesi sunnom inati 
che, com e si sa, sono 1 paesi più de
m ocratici della terra, posseggono 
tutti Tautom obile.

La grande m aggioranza dei M edi 
d Italia va a piedi o si serve per le 
proprie incom benze dei pubblici car
rozzoni.

Trecentoquarantacinquem da so 
no le autom obili esistenti in Italia 
secon do le statistiche ufficiali al 31 
dicem bre 1938- delle quali autom o
bili oltre duecentom ila sono « uti
litarie » di piccola potenza e di con
sum o limitato, ossia le m acchine 
che logicam ente si presum ono dif
fu se  tra i M edi.

Ciò significa, grosso  m odo , una 
proporzione del m ezzo per cen to !

M a  per i M ed i la povertà non è



un d ep rim en te , un  m a rc in o  o  u n  v i
z io  co m e  a cca d e  in altri p aesi e in  
altri casi,

N e i M e d i il p o ten z ia le  di la v o ro  
è  a ltiss im o , l 'in te llig en za  pronta, il 
ca ra ttere  ck ia ro , il c o s tu m e  in tatto .

S i p o tre b b e  a sser ire  c b e  p er 1 
M e d i d ’Ita lia  la p ov ertà  è  un fe r t i
lizza n te .

F o rse  co s t itu is ce  la  lo ro  m a g g io 
re fo r tu n a ; certo  è la  lo ro  in ca lco la 
b ile  fo rza .



Capìtolo qzimdicesimo

L E d 7 n  N  E

1. —  Uno studio approfondito 
della donna italiana non è mai sta
to fatto.

L 'etica, l'estetica ; la funzione 
econom ica; il comportam ento reli
gioso, politico, sociale; la situazione 
giuridica; il m odo di essere nei tre 
cicli fondam entali: l'am ore, il ma
trimonio, la maternità, costituisco
no temi di estrem o interesse per lo 
sviluppo dei quali occorrerebbero 
altrettanti volumi.

Una sintesi, pertanto, diventa ar
dua se non impossibile.



M i lim ite rò  ad  a lcu n e  ra p id e  a n 
n o ta z io n i.

R a ffr o n ta n d o  le  d o n n e  d i pu ra  
ra z z a  b ia n ca , la  M e d ite r r a n e a , la 
T e u to n ic a , l 'A n g lo s a s s o n e , la  S ia -  
v a , n o n  p u ò  c a d e r  du b b io  su l p r im a 
to  d e lla  d o n n a  M e d it e r r a n e a ; e, 
c o n t in u a n d o  n e lla  s e le z io n e , e  ch ia 
ro  c h e  tra  le  d o n n e  m e d ite r r a n e e  —  
l 'I ta lia n a , la  C e lt ica , l 'I b e r ic a ,  la  
G r e c a , l ' O r ie n ta le  —  (E g iz ia n a , 
T u rca , S ir ia n a , e c o .)  la  d o n n a  ita 
lia n a  è  su p e r io re .

L a  su a  su p erio r ità  d e r iv a  d a lla  
su a  an im a.

2.   L ’e s s e n z a  d e ll 'a n im a  fe m 
m in ile  ita lia n a  è  u n ’e s s e n z a  re lig io 
sa , o  m a g lio : ca tto lica .

L a  b e l le z z a , l ’ a rm on ia , la  p la stic i
tà  d e l C a tto lic e s im o  r is p o n d e  a lla  
su a  se n s ib ilità , c o m e  la  p ietà , l a b -



n egazion e , il fe rv o re  r isp on d on o  al 
su o  sen tim en to .

L a  d on n a  italiana n on  p o treb b e  
essere  atea, nè protestan te , nè m a o
m ettana.

Il tem pio catto lico , i suoi ardenti 
altari, le  su e  d o lc i p en om b re , i suoi 
alati s ilen ti, 1 su o i param enti, i suoi 
o n , 1 suoi m arm i, le  su e  im m agin i, 
1 suoi in cen si, i su o i canti, ì tocch i 
d 'o rg a n o  e d e lle  cam p an e e tu tto il 
ch iarore  ce le s te  che il C a tto lices im o  
irradia n e ll al di là r isp on d on o  al- 
l 'a n e lito  di e le v a z io n e  e di purifica
z ion e  che è nel cu ore  p eren n em en 
te in fan tile  ten ero  e d e s id e ro so  di 
am are e  di e sse re  am ato, d e lla  
d o n n a  italiana.

S en za  e sse re  una beg h in a , n em 
m en o  nella  tarda età, a lla  m an iera  
di certe  d o n n e  di F ran cia  e di S pa
gna, il su o  a ttegg iam en to  più natu 
rale, è la p reg h iera ; il seg n o  più i-



stintivo quello della C roce ; la paro
la più vicina alle sue labbra nel do
lore e nella gioia: Dio,

Caterina da Siena, Chiara d 'À ssi- 
si. Cecilia romana. M argherita da 
Cortona, Rita da Cascia sono donne 
edificanti che la Chiesa ha santifi
cato e che per la 1 oro  dolcezza non 
potevano nascere che in Italia.

3. —  La donna italiana è la don* 
na classica , cioè la «  vera donna »‘, 
ossia, per dirla alla m aniera delle 
Sacre Scritture, « la compagna con
venevole all'uom o ».

I più alti requisiti della fem m ini
lità: la grazia, la soavità, la m iseri
cordia, la som m issione, lo slancio, 
l'ardore sono presenti e viventi nel
la donna italiana.

La lotta per la vita e la conse
guente immissione della donna ne
gli uffici, nelle officine, nelle Uni



versità : lo. sportivism o ad oltranza; 
le cattive letture e le cattive cine
m atografie non hanno « m ascoliniz
zato » la donna italiana conTè av 
venuto altrove.

L 'ibrido prodotto intellettualoide, 
estetizzante e psicopatico della co- 
sidetta « m odern ità» cbe s'incontra 
specialm ente ira  le donne di razza 
celtica, anglosassone e slava, in Ita
lia non esiste o esiste in proporzioni 
insignificanti, nascosto e con fu so 
nella piccola suburra cosm opolita 
annidata tra 1 faraglioni del G olfo .

D ante avrebbe mai potuto sigilla
re nell im m ortale sonetto della Vita 
N ova  la figura ideale della donna cbe 
tutti gli uomini Kanno in fon do al 
cuore, se non fosse  nato e vissuto 
in Italia?

Le figure di Laura, di Rosaura, di 
M irandolina, di Lucia, della Pisana 
sarebbero state cantate e celebrate



sen za  la  v is io n e , l 'isp ira z ion e , il 
m o d e llo  di una realtà  con creta  ch e  
in Ita lia  v iv e v a  sotto  gli o cch i d i,P e - 
trarca , di G o ld on i, dì M a n z o n i, di 
N iev o  e ch e  tu ttora  v iv e  an ch e  ee la 
n u o v a  arte, poetica , a lla  e sa lta z ion e  
d e lla  d on n a  p re fe r isca  l ’e sa lta z ion e  
de lla  m a cch in a ?

D e l resto , le  arti p lastich e d e l no
stro tem p o, s tra z ia n d o  co m e  strazia 
no la b e llezza  fem m in ile  n on  r iv e 
la n o  d i fro n te  alla  d o n n a  la  stessa  
cecità  d e lla  le ttera tu ra ?

S i d o v r e b b e  d ed u rre  ch e  le  d o n 
ne ita lian e  di ogg i s o n o  m e n o  b e lle  
d i q u e lle  e tern a te  d a l p e n n e llo  di 
B ottice lla  di R a ffa e llo , d e l C orreg 
gio, d e l T iz ia n o  e  d e l C re m o n a ?

A b erra z ion i.

4. —  L a d on n a  ita lian a  n on  s ’in 
te re ssa  e n on  s in g erisce  d i politica  
co m e  a v v ie n e  in F ran cia , in  In g h il-



terra, o neirA m enca del N ord dove, 
non di rado, le leve dei pubblici po
teri attraverso le influenze esercita
te sugli uomini che ne hanno il co 
m ando, vengono m anovrate da m a
ni femminili.

I vari tentativi di « suffragism o » 
importati da Parigi o da Londra per 
conferire alla donna un peso eletto
rale sono caduti dopo pochi anni di 
propaganda senza convinzione.

il Fascism o ha conferito alla don
na m aggiore dignità rafforzando la 
sua naturale m issione nella casa, 
nella fam iglia e nelle opere di assi
stenza sociale, curandone il m iglio
ram ento fìsico sino dall'infanzia e 
dall'adolescenza, assegnandole va
sti e idonei settori di attività in caso 
di guerra, allenando il suo naturale 
ardim ento ad affrontare fatiche, e 
pen co li; elevando, insomm a, il suo 
spinto ad una concezione più virile



della  vita e ad v n a  m aggiore  c o n s a 
p ev o lezza  dei suoi doveri e  dei suoi 
com piti v erso  lo S tato , la N azion e, 
la  R azza .

5. —  In v e ce  nel cam po e con om i
co  la don n a  italiana esercita  un p e
so  grandissim o.

D e leg a ta  d a llu o m o , per antica 
con su etu d in e , a ll'a cqu isto  di qu an 
to  è n ecessa r io  a lla  vita quotidiana 
della  fam iglia  e alla gestion e  d om e
stica, la don na  italiana d iven ta  ar
bitra nella scelta  di una in gen tissi
ma quantità di prodotti.

N e i com parti dell'a lim entazione* 
del vestiario , d e ll'a rred am en to  e 
de lla  m an u ten zion e  della  casa la 
donna italiana è  sovran a  assoluta*

D u e ce n to  m iliardi, al v a lore  
od iern o  della  m oneta , è  la som m a 
ebe ogn i anno v ien e  assorbita  dai 
con su m i fam iliari, ebe l ’u om o gua-



clagna e  p a ssa  alla  d o n n a ; e ch e  la 
d o n n a  c o n v o g lia , d e v o lv e , sp e n d e .

Il s u o  p o tere  e c o n o m ic o  è  d u n q u e  
im m e n s o  e v a r r e b b e  la  p en a  ch e  se 
n e  te n e s s e  m a g g io r  c o n to  n e lla  c o 
lo s s a le  b a tta g lia  a u ta rch ica  ch e  l 'I 
ta lia  c o n d u c e , ta n to  più  ch e  la  d o n 
n a  ita lian a  p orta  n e ir a t t o  te rm in a le  
e  «  v a le v o le  »  d e lla  p ro d u z io n e  —  
V a cq u isto  —  u n a  e s p e r ie n z a , una 
c o m p e te n z a , un  « o c c h io  » ch e  l 'u o 
m o  n on  ha.

C o m e  m a ssa ia , la  d on n a  ita lian a , 
è  u n o  s tru m e n to  p re z io s o  d e lla  e c o 
n om ia  n a z ion a le .

L a  o rg a n iz z a z io n e  d e lle  « m a ssa 
ie  rurali )> ha m e s s o  in lu ce  p ro d i
gi d i in d u str io s ità  p ro d u ttiv a  c h e  p o 
tre b b e r o  s e rv ire  d i m o d e llo  a p a re c 
ch i d ir ig èn ti di a z ie n d e , m e n tre  la 
r e ce n te  co n q u is ta  d e l l 'Im p e r o  e t io 
p ico  sta  r iv e la n d o  u n a  n u o v a  fa c c i -



tà cìelìa donna italiana: quella della 
« colonizzatrice ».

6, —  La donna italiana possiede 
notevoli attitudini per gli affari: pro
bità, limpidezza, diligenza, puntuali
tà, scrupolo, ferm ezza di parola, tat
to, gentilezza.

Certe aziende commerciali e a- 
grarie condotte da donne sono do
cumenti di perizia, di ordine e di 
buon reddito.

« Il passo secondo la gamba » d ie  
è una delle prime regole della pro
duzione e d ie  molti uomini d'affa
ri dimenticano, ha nella donna una 
grande disciplinata.

Si aggiunga die, in generale, la 
dpnna italiana ba orrore dei debiti 
e che nulla la agita di più della pres
sione di un creditore e della scaden
za di una cambiale.

À parità di ambiente, di istruzio-



ne e di g ra d o  so c ia le , la  in te llig en za  
d e lla  d on n a  ita lian a  è  su p erio re  a 
q u e lla  d e H u o m o  e  tra scen d en te  ch e  
e s s a  e se rc ita  n e lla  v ita  fa m ilia re  
è  in co n te s ta b ile .

C iò  d e r iv a  d a lla  su a  m a g g io re  fi
n ezza  d ’ in tu iz io n e  e  di sen s ib ilità .

L a  d o n n a  ita lian a  è  co ra g g io sa .
In  m o lt iss im e  c ir co s ta n z e  nelle  

quali un  u o m o  si abbatte* si d isp e 
ra di un  in s u c c e s s o  o  in clin a , so tto  il 
co lp o  a v v e rs o , ad  a b b a n d o n a re  la  
lo t t a r la  d on n a , in v e c e  tien  d u ro  e 
c o n fo r ta  e in cita  il «  su o  )) u o m o , pa 
d re , m a n to , fra te llo  o  fig lio  ch e  sia .

Q u a s i se m p re  un a  d o n n a  ita lian a  
ha paura  di un  t o p o ; qu asi m ai d e l
la m orte .

7. —- M a  d o v e  la  d o n n a  ita lian a  
p a le sa  la su a  m a g g ior  g ra n d e z za  è 
nell a m ore  dei figli.

Q u i ho la  se n sa z io n e  ch e  le  d o n -



ne d'Italia lascino indietro, a gran
de distanza, quelle di ogni altra raz
za e paese.

N on  si può conoscere a fon d o  la 
genesi, il ritmo, la fioritura della 
maternità nelle donne delle nazio
ni straniere.

N oi vediam o che le donne ingle
si —  per esem pio —  abbandonano 
i figli appena nati, nelle mani di una 
m ercenaria cbe presiede alla loro 
nutrizione artificiale, alle cure della 
loro igiene e della loro salute, e più 
tardi, dei loro trastulli e dei loro pri
mi studi e insegnam enti.

N oi vediam o le madri am ericane 
separarsi con disinvoltura dalla loro 
prole, viaggiare spensieratam ente 
per il m ondo m entre i figli stanno 
rinchiusi in un qualunque collegio.

N oi vediam o le donne francesi —  
parliamo sem pre in generale —  
sprem ere dai loro fianchi un ram-



p o llo  e n on  di più  per n on  a lterare , 
d a c co rd o  c o n  il m arito , il b ila n cio  
fa m ilia re , le  c o n v e n ie n z e  socia li e 
la lin ea  del p rop rio  corp o .

C h e  d ire so tto  q u esto  rapp orto  
de lla  d o n n a  ita lian a?

E s is to n o  p rivazion i, sten ti, sa cr i
fici d i cu i la  m a d re  ita lian a  n on  sia  
ca p a ce  in p rò  d e i su o i fig li?

In  Ita lia  la  m atern ità  è  un p oem a 
v issu to , so ffe rto , g io ito , tra s fu so  in 
m ilion i di g u ise  d a  m ilion i di d o n n e ; 
un p oem a  ch e  si r in n ov a  d i g e n e ra 
z io n e  in g e n e ra z io n e  e  a ttin ge , in 
m olti casL, alìa  su b lim ità .

C hi ha  v e d u to  le  m a d ri d e i C a d u 
ti di G u erra  e  d e lla  R iv o lu z io n e , u - 
d ito  le  lo ro  p a ro le  di f ie r e z z a ; c o n o 
sc iu to  le  lo ro  p reg h iere  di um iltà , di 
tra n su sta n z ia z io n e  ; ch i si è  p ro teso  
su l lo r o  c u o r e  d o v e  è  un g ru m o di 
sa n g u e  ra p p reso  s o tto  il qu a le  spa 
sim a la  fe r ita  in g u a rìb ile  d e l figlio



perduto; e nel dolore offerto a D io 
e nel pensiero rivolto al D u ce ha in
tuito lin tend im en to  di nuove dona
zioni, può m isurare la nobiltà della 
Stirpe.

È dalle madri che si saggiano i fi
gli-

È dalle madri italiane che sono 
nati i G eni, i Santi, i Pontefici, i 
Principi, 1 Condottieri, gli Eroi.

È dalle madri italiane che è stata 
plasmata e propagata la razza stu
penda che ha donato e dona al 
m ondo tanta luce di bellezza, di sa
pienza, di civiltà.

Se l'am ore delle madri per 1 figli 
è un poem a, Tamore dei figli per la 
m adre è un culto.

Per gli Italiani la m adre è una im
m ensa figura angelica che sulla ter
ra o dal cielo distende le sue ali 
protettrici sui loro pensieri e sulle 
loro azioni.

1 3  -  Panegirico della razza italiana*



D al poem a deiram ore m aterno e 
dal culto filiale si a lzano atm osfe
re cke sono spinto e sentim ento, • • • • 
anim a e cuore, ragione e istinto,
clie si fon d on o  e si trasfondon o ne
gli spazi eccelsi.

N ascon o colà la P oten za  M ora le  
degli. Italiani e dalla potenza m o
rale, le altre.



Capitolo sedicesimo

I S O L D A T I

1. —  Un p op o lo  si g iu d ica  dai 
su o i so ld a ti.

I l so ld a to  è una sin tesi.
Il so ld a to  ita lian o  è un  m o n d o  

m ig liore  : il m o n d o  d eH 'a sso lu to , 
d o v e  non e s is to n o  ch e  d overi, a c o 
m in cia re , o c co r re n d o , da l d o v e re  di 
dare  la vita .

L a  v ita  del so ld a to  ita lian o si 
s v o lg e , in p a ce  e in gu erra , fra  du e 
p o li: la  d iscip lin a  e  ^ a rd im en to .

F errea  s cu o la  d a lla  q u a le  il 
so ld a to  ita lian o  ha attin to  pag in e  
su p e rb e , a n ch e  q u a n d o  T lta lia  era



una n e b u lo s a ; m a ch e  il F a sc ism o  
ba p oten z ia to  di fo r z e  spirituali e 
m ateria li quali m ai fu ron o .

2. —  L ’an im a d e l so ld a to  italia
no, pur m a n te n e n d o  in tatte le  pre
rogative  u m an e e  civ ili della  R a z 
za* è  u n 'a n im a  n ettam en te  g u e r 
riera.

L a  gu erra  n on  è  so lta n to  una le g 
ge  fisica  in e lu ttab ile  ch e  e s ig e  una 
costa n te  p re p a ra z io n e ; n on  è so l
tan to  l 'e s tre m a  rat?o  a cu i si d e v e  
r icorrere  per rin tu zzare  u n 'o ffe sa  
n em ica  e per d ife n d e re  l'in tegrità  
de lla  P a tr ia ; è an ch e  il m e z z o  di 
se rv ire  un  id ea lità  su p eriore  e  di 
attuarla  con  su p rem o a ltru ism o ; ed 
è , in fine, u n 'a v v en tu ra  m era v ig liosa  
dal fa s c in o  della  quale  la  g iov en tù  
esu b era n te  e go lia rd ica  è  attratta 
irresistib ilm en te .

Q u e s to  sp iega  il fe n o m e n o  del



« volon tarism o » che nel soldato 
italiano è T ra d iz ion e ; dalle crocia 
te di G iu lio  II, alle im prese ai g ì o -  

vanni delle  B an de N ere, dalle leg io 
ni di G ariba ld i; agli squadristi del
la R ivo lu zion e .
. N on  appena balen i un idea le  nel
la m ente di un Ita lia n o ; e nella so 
c ietà  politica dei popoli si profili una 
ingiustizia  da riparare, un giogo da 
liberare, lin s u rre z io n e  di un d e
bo le  o di un inerm e da rafforzare 
si a ccen d e  nel sangue italiano lo 
sp in to  guerriero e ITtaliano v a  a 
battersi.

P er quante genti non  hann o gli 
Italiani versato  «  vo lon tariam en
te » il loro  san gu e?

S en za  risalire lontano nella sto 
ria, basta ricordarli in Crim ea, a bat
tersi per i T urch i con tro  i R u s s i; in 
T essag lia  a fian co  dei G reci con tro  
i T u rch i; nelle  A rgon n es in p rò ' dei



F ra n ce s i; m  A n d a lu sia , in D isca 
glia, in C ata logn a , a lle B a ie  ari per il 
trion fo  deg li S p agn oli con tro  la c o a 
liz ion e  fra n co -ru sso -an g lese  b o ls c e 
v ica  e g iuda ica .

3. —  Il sen so  d e l <( ca v a lle re 
s co  )) c ioè  quel se n so  costitu ito  di 
a rd ore , di s lan cio , di g en eros ità , di 
bravura , d ì d is in teresse , di b e lle z 
za  cb e  è la v e r te b ra  d e ll’e ro is m o ; 
quel se n so  ch e  la vo lg arità  d e llo  
sp in to  d em ocra tico , la  se cch e zza  
d e lla  civ iltà  m ecca n ica , il c in ism o 
politico , la  brutalità  in d u stria le , il 
m en d a cio  com m ercia le , la  m e le n 
sagg in e  g iorna listica , la irr is ion e  d e 
gli e ste ti d e ll 'im p oten za  e d e lla  v i
g liacch eria , l'im bottitu ra  stop p iàcea  
d e l m ateria lism o stor ico  e d e lle  a l
tre v en tru te  filoso fie  borgh esi, h a n 
no grad o  a g rad o  an em izza to , si è 
r ifu g ia to  n e ll ’ an im a del so ld a to



italiano e del suo ardente fratello 
il milite volontario fascista.

B isogna vederli in tem po di guer
ra e in paese di conquista.

B isogna vederli nei rapporti con 
il nem ico disfatto e prigioniero.

N on  ci sono pugnacità di lotta, tor
m ento di fatica, ebbrezza  di vit
toria cbe  alterino l'etica del solda
to italiano e che offusch ino con un 
atto di vandalism o, di crudeltà, di 
saccheggio la sua antichissim a ani
ma di cavaliere e di paladino della 
civiltà.

4. —  Il senso del cava lleresco  
e lo  spirito guerriero non vanno 
mai disgiunti dal valore militare.

C he cosa  sia il va lore militare del 
soldato italiano lo  narrano le fo re 
ste di croci dei cim iteri di guerra* 
ai term ini sacri della Patria e oltre, 
in M acedon ia , in Albania, in Epiro,



in L ibia, in Etiopia, in Francia , in 
S pagn a, o v 'E g li g iace.

L o narrano 1 m onum enti eretti 
su lle  p iazze dei d iecim ila  C om u ni 
italiani.

L o  narrano gli im pon enti sch ed a 
ri del « N a stro  a zzu rro  » e le  m oti
va zion i sovru m an e di c in q u ecen to  
M e d a g lie  d 'oro .

L o narrano 1 m ed ici, le  su ore , le  
in ferm iere  ch e  negli o sp ed a li ra c 
con cia ron o  la  carne straziata di m i
lion i di feriti e di m utilati.

L o  narrano i « rapporti » dei co 
m andanti, i libri dei gen era li, le  
testim on ian ze  stam pate e scritte 
del nem ico .

5. > — A lla  fo rm a z ion e  e alla m i
su razion e  del v a lo re  m ilitare del 
so ld a to  co n co rro n o  e lem en ti etici, 
fisici, psich ici di im portanza capita
le :  ad  e se m p io : la relig iosità  dell a



nima, la briosità d e l carattere, la  re
sistenza alle più aspre fatiche, la  
sobrietà, la pazienza, la sa ld ezza  
nervosa , Tintrepidità in fa ccia  al pe
ricolo, l'irruenza neira ttacco , la f e 
de nella intangibilità individuale e 
nella invincibilità co lle ttiva ; l 'o b b e 
dienza c ieca  al com ando, la con sa 
pevolezza , l'em u lazion e, il « supe
ram ento ».

N essu n o  di questi requisiti m an
ca al so ldato  italiano.

B isogna percorrere  1 cam pi di bat
taglia del fron te  italo-austriaco se si 
vu ole  avere  un 'idea  del va lore  m i
litare del soldato ita liano; b isogna  
contem plare le in fernali trincee sca 
vate nelle  doline carsiche:; b iso 
gna ved ere  le  p iazzuole dei can n o
ni issati fra  le  cim e im pervie delle 
D olom iti e le ridotte incapsulate 
nelle roccie, nelle m orene, nei gh iac
ciai a oltre duem ila m etri; b iso 



gna inerpicarsi sui fianchi del 
Grappa* del P asubio , del R om bon , 
di Cim a D od ici e battere le paurose 
strade d ’arrocco, sfide di tem erità e 
di vertigine.

S e si pensa che un esercito  è ri- 
m asto per quasi quattro anni in 
quei recessi, sotto le  intem perie e la 
m itraglia ; se si pensa alla som m a di 
sforzi, di privazioni, di resistenze, 
di patim enti v issuti in quei calvari 
si ha allora la  nozione esatta e il 
quadro abbacin ante della più vera  
sostanza  del soldato  italiano e del
la più vera  natura del popolo da cui 
p rom an a : V Eroism o .

C osi in terra, com e in cie lo  e sul 
m are.

6. —  S i è accennato alla sobrie 
tà e alla briosità del carattere del 
soldato  italiano.

La sobrietà  del soldato è la stes



sa so b r ie tà  d e lla  r a z z a ; n on  è  fa c ile  
m a n ten ere  là  sob r ie tà  qu an d o  c 'è  e c 
ce lle n te  sa lu te , p rorom p en te  g iov i
n ezza , a llegria  m ilita resca  e  un ap 
petito  s ca te n a to  da  duri a llen a m en ti 
e da  im p ro b e  fa t ich e ; m a il so ld a to  
ita lian o la  m an tien e  lo  s te sso  e le  
ta v ern e  e gli «  s ca n n a to i » co s i gra 
d ite  ai £ o ilu s  fra n ce s i e ai to m m ies  
in g lesi, in Ita lia  si r iem p ion o  d i s o l 
dati s o la m e n te  se al b a n co  di m e
scita  stia  qu a lch e  b e lla  ra g a zz a ; 
m a an ch e  in qu esto  ca so  co rro n o  più 
p aro le  ch e  b icch ieri.

L 'a b itu d in e  a lla  sob r ie tà  fin isce  
per c re a re  u n a  s e co n d a  n a tu ra ; piu 
pazien te , più ag ile , più lu cid a , più 
ottim ista . ; 4 -

11 so ld a to  ita lian o  è  d iffic ilm en te  
un  g rog n a rd  c o m e  d ico n o  i F ra n c e 
si ch e  in se rv iz io  b ron to la n o  an ch e  
per un a  in ezia .

Il so ld a to  ita lian o  è sem p re  a lle 



g r ò ;  e  q u a lu n q u e  s ia  la  fa t ica , la  
te m p e ra tu ra , il r a n c io  e g li c h ie d e  
a l s u o  c u o r e  m u s ic a le  l ’o b l ìo  d i 
qu a ls ia s i t r ib o la z io n e .

Il c a n z o n ie r e  m ilita re  è  un  p o e 
m a  e le g ia c o  e  g io c o s o , a r io s tè o  e  
b e r n e s c o ,  m is t ic o  e  a m o r o s o  c a n 
ta to  in  tu tti 1 d ia le t t i ;  u n  c a n 
z o n ie r e  c h e  v ie n e  d a  r e m o te  lo n ta 
n a n z e  e  da  ig n o ra re  p u re z z e  : n e  c  
a u to re  il s o ld a to  ita lia n o .

7. —  L a r a o r  p rop rio , 1 e m u la 
z io n e , il «  s u p e r a m e n to  »  s o n o  Vitti* 
m u s  d e l s o ld a to  ita lia n o .

S o n o  le v e  d i u n a  p o te n z a  im m i
s u r a b ile  c h e  h a n n o  p e r  a p p o g g io  il 
p u n to  c h e  A r c h im e d e  c e r c a v a  p er  
s o l le v a r e  il m o n d o  e  c h e  è  c o n f ic c a 
to  n e l m id o llo  d e lla  ra z z a  ita lia n a .

D a lla  m a n o v r a  d i q u e s te  le v e  s o 
n o  n a ti i B e r s a g lie r i  d i L a m a rm o ra , 
le  C a m ic ie  r o s s e  d i G a r ib a ld i, g li



. Àrditi della G uerra mondiale, 1 L e
gionari di M ussolini.

È nata la Vittoria,
È nato ITmpero.
N ascerà tutto quello che sta scrit

to nel libro del grande destino del- 
1 Italia universa che Iddio ha m esso 
nelle mani del D uce perchè potesse 
leggere quello che Egli solo sa.



C a p ìto lo  d ic ia sse ttes im o

L O  S P I R I T O  D I  I N IZ IA T IV A

1. —  La «  C arta  d e l L a v o ro  )> p ro
m u lgata  da l F a sc ism o  è lo  statuto 
fo n d  a m en ta le  d e lla  attiv ità  prod u t
tiva  d e l p op o lo  ita liano.

T a le  sta tu to  sa n cisce  e  cod ifica  
il principio co rp o ra tiv o  b a sa to  su lla  
co lla b o ra z io n e  di c la sse  in antitesi 
a sso lu ta  con  il prin cip io  socia lista  
de lla  lo tta  di c la sse  —  princip io di 
orig in e  e b ra ica  — cb e  tanti tu rb a 
m enti, d isord in i e rancori ba  sem i
nato  n e lla  v ita  d e i P op o li e degli 
S ta ti, d a lla  s e co n d a  m età  del s e c o 
lo  d e c im o n o n o ; e tanti ne a rreca



an cora  in quei paesi e tra qu elle  
genti che non hanno saputo liberar
si dal g iogo  di quella  dottrina che e b 
be n e ire b re o  te d e sco  C arlo M a rx  il 
più fan atico  e au torevo le  apostolo .

2. —  L ’articolo 7 della  « Carta 
del L avoro  »  d ice testua lm ente co s i:

« L o S ta to  corpora tivo  con sid era  
1 in iziativa privata  1n e l cam po della  
p rod u zion e co m e  lo s tru m en to  più  
e ffica ce  e  più u tile n e ll 'in teresse  d eh  
la N a zion e,

« L 'orga n izza zion e privata della  
p rod u zion e e s s e n d o  una fu n z io n e  di 
in te r e s se  n a zion a le , 7 organ izza tore  
delTim Presa è  resp on sa b ile  dell*in
dirizzo della  prod u zion e di fro n te  ah  
lo  S ta to . D alla co lla b ora zion e d elle  
fo r z e  p rod u ttive  deriva  fra  e s s e  r e 
ciprocità di diritti e  di doveri. I l  p r e 
sta tore  d 'opera , tecn ico , im piegato  
od  op era io , è  un co lla b ora tore  a tti



vo  dell'im presa  econ om ica , la d ire
z ion e  della quale sa etta  al d a tore  di 
lavoro ch e  n e  h a  la responsabilità  » .

L ’iniziativa individuala è dunque 
posta al cen tro  della  co n cez io n e  cor
porativa sem precL è il tornaconto del 
singolo sia in co in cid en za  col torna
conto dello Stato a cui tutto d ev ’e s 
sere subordinato.

L ’ econom ia  corporativa segna 
pertanto un n otevole  progredim ento 
sulle due econ om ie  con ten d en ti: la 
econom ia  liberale  e  T econom ia so 
cialista.

C osì tra il liberalism o cHe non po
nendo alcun  lim ite a ll’in iziativa pri
vata giunge a tollerare d ie  l ’inte
resse del singolo si sovrapponga a 
quello  dello S tato  e  m agari lo  led a ; 
e il socialism o cbe  sostitu endo in te
ram ente lo  Stato a llin d iv i duo a b o 
lis ce  l'in iziativa  individuale, live l
la diritti, com piti e guadagni e non



r ic o n o s ce  la  proprietà  p r iv a ta ; il 
co rp ora tiv ism o  appare e d  è il prin 
cip io  e c o n o m ic o  fis ica m en te  più e - 
qu ilib ra to , p o lit ica m en te  più a v v e 
du to , so c ia lm e n te  più g iu sto .

A llo  s te s s o  m o d o  di ta lu n e  pian
te c lie  n a sco n o  e si sv ilu p p an o  so l
tanto in  d e term in a te  co n d iz io n i di 
c lim a  o  di te rre n o , il co rp ora tiv ism o  
n on  p o te v a  fo rm a rs i c k e  n ella  lu ce  
di qu el se n so  g iu rid ico  ch e  è  un a  s o 
sta n za  o rg a n ica  deg li Ita lian i e nel 
liev ito  di q u e lla  fo rz a  di in civ ilim en 
to la  qu a le  s e c o n d o  la  p ro fo n d a  di
m o stra z io n e  di V in ce n z o  G io b e rt i 
r is ied e  so lta n to  in Ita lia .

C om  e a c ca d u to  d e lle  a ltre civ iltà  
nate da R o m a  è  p rob a b ile  ebe  la  c i
v iltà  co rp ora tiv a  si d iffon d a  p resso  
altri p o p o li ; m a a sp ieg a re  la  im 
m e d ia te zza  e la tota lità  d e ll ’a d e s io 
ne del p o p o lo  ita lian o  o c co r re  d ire 
ch e  il co rp o ra tiv ism o  r isp on d e  in

]4  » Panegirico della ruzza italiano.



g iu sta  m isu ra  a u n 'a ltra  g ra n d e  e 
p ecu lia re  fa co ltà  ita lian a  ch e  si 
ch ia m a  lo sp irito  di in izia tiva .

3. —  La p o ten za  di la v o ro  deg li 
Ita lian i d i cu i si è  d is co rso  in un 
p re ce d e n te  ca p ito lo  ha orig in e  d a llo  
sp in to  di in iz ia tiv a ; una sp e c ie  di 
<( fo rz a  m a g g iore  »  ch e  sosp in g e  ir
res is tib ilm en te  a in tra p ren d ere  e a 
com p iere  q u a lch e  c o sa  di costru tti
v o , a im pian tare  un a z ien d a , a v v ia 
re un  n eg oz io , un a  fa b b r ica , un 
c o m m e r c io ; a d e d ica re  in tera m en te  
se  s téss i a q u e lla  «  co s tru z io n e  », 
a ffron ta n d o  risch i, sacrifiz i, p u n tan 
d o  d e lib e ra ta m e n te  su l dom an i.

D a  co te s ta  «  fo rz a  m a g g iore  »  g e 
n itrice  d e llo  sp irito  di in izia tiva  s o 
n o  n a te  le m aggiori in d u strie  d 'I ta 
lia.

P e r  qu an to  lo  sp irito di in iz ia tiva  
sia  un fe n o m e n o  di ca ra ttere  g e n e 



rale, tuttavia il suo svo lg im en to  è 
di natura strettam ente individuale. 
M a  la  som m a di tutti gli svo lg im en 
ti pur d iversissim i quanto son o di
versi gli individui, lia dato aH Italia 
quantunque sia la più g iovane fra  
.re grandi nazioni, quella  form idab i
le attrezzatura industriale e m er
cantile  'che le con sen tì di uscire 
trion fante dal m ortale assed io  e c o 
n om ico  cbe  cinquantadue Stati al
leati nella  L ega  di G inevra  avevan o  
decreta to  per stroncare la sua v itto 
riosa im presa d 'E tiopia.

In  realtà a vo lgere  uno sguardo 
retrospettivo e a contem plare quel
lo  cbe gli Italiani hanno saputo at» 
tuare nel giro di due generazion i si 
ba  la sen sazion e del m iracolo, spe
cia lm ente se  si pensi alla ristrettez
za  dei m ezzi  di cui d isponevano.

P och issim i i den ari; nulle o qua
si le m aterie p rim e: carbone, petro

l i !



1 io, m etalli, legno, cotone, ecc. ; an
gusti i m ercati di con su m o; bassa 
la potenza d 'acquisto per la pover
tà della N azion e ; pesanti le  im po
ste ; spietata la concorrenza estera 
sui grandi sbocch i m ondiali e  sinan- 
co negli em pori nazionali.

Si può dire cbe quanto più gravi 
erano gli ostacoli tanto più pervi
cace e ardim entoso cresceva  lo spi
n to  di in iziativa; basti citare 1 com 
parti di talune industrie: quella i- 
droelettnca ed elettrotecnica, quel
la delle autom obili, 1 cantieri nava
li, il grandioso gruppo delle chim i
che e quello non m eno grandioso 
delle fibre artificiali; quella degli 
aereoplani; quella del m ateriale 
ferroviario ; la gom m a; la carta; I 
cappelli; lo  zu cch ero ; la tessitura; 
le im prese di assicurazione e altre 
che ad onta dì tu tto  sono all'altez
za, se non più in su, delle industrie



sim ilari d i p a esi e n o rm e m e n te  più 
r icch i e più v a sti d e l n ostro .

N o n  b iso g n a  d im e n tica re  in fin e 
ch e  lo  sp irito  di in iz ia tiv a  d eg li I ta 
lian i, d a i g o v e rn i p re ce d e n ti a ll ’a v 
v e n to  d e l F a sc ism o , o n d e g g ia n ti 
co n tin u a m e n te  Ira le c o n o m ia  l ib e 
ra le  e  T e co n o m ia  socia lis ta , n on  e b 
be  m a i r ic o n o s c im e n ti ; cb e , an zi, 
so tto  la  sp in ta  d e lle  m ise ra n d e  c o n 
ce z io n i e c o n o m ic h e  d e l le  d e m o cra 
z ie  (a z ie n d e  m u n icip a lizza te , c o o 
p era tiv e  d i p ro d u z io n e  e a ltre  s im ili 
m o n u m e n ta li f e s s e r ie )  v e n n e  q u a n 
to  più p o ss ib ile  m ortifica to , ra tte 
nu to , se v iz ia to , s in o  al pu n to  c b e  1 
«  costru tto r i di r ic ch e zz a  »  v a le  a 
d ire  gli u om in i ch e  dal n u lla  c re a v a 
no la prim a co n d iz io n e  di v ita  del 
p a e se , e ra n o  co n s id e ra t i <( n e m ic i 
d e l p r o le ta r ia to »  e ad d ita ti al p u b 
b lic o  d is p re z z o !



4. —  È naturale che lo spirito dì 
iniziativa non basti a ll'attuazione 
di costruzion i grandiose e al rag
giungim ento di colossa li fortune.

S on o  indispensabili altri fa ttori: 
l'in telligenza, la tenacità, la rettitu
dine, Tarnore del rischio, la  passio
ne del progredire, l ’ arte del com an
d a re ; m a tutti questi elem enti re 
sterebbero  inerti senza lo  spinto di 
iniziativa il quale, del resto, non  si 
m isura soltanto dai risultati, e può 
rivelare la sua fertilizzante esisten 
za anche in m odestissim e estrin se
cazioni.

I rivenditori am bulanti, ad esem 
pio, che in Italia sono m oltitudine 
che invade le città e batte le 
cam pagne offrendo ogn i sorta di 
m ercanzie  e di servigi, non  so
no un genuino prodotto dello spiri
to di iniziativa che alligna anche nei 
più umili strati del popolo?



N on  è  lo  spirito di in iziativa che 
in ca lzava  i fa m osi m ercan ti italia
ni d e l T recen to , del Q uattrocento* 
del C in q u ecen to  e li sp in geva  in o -  
gm  parte d E uropa a sign oregg iare  
1 com m erci di quei tem pi?

I v iagg i fa v o lo s i, le  esp lorazion i 
au d acissim e, le  scop erte  le g g e n d a 
rie d i n u ov e  terre e  di n u ov i m on d i 
da q u e lle  di M a rco  P o lo  a q u e lle  di 
C risto foro  C o lo m b o  non  tra _v a n o  
il prim o in cita m en to  da llo  sp in to  d i 
in iz ia tiva?

L e gesta  com p iu te  in L ib ia , in 
E geo, in A lban ia , in E tiopia cb e  fa n 
no deg li Ita lian i m irabili co lo n izza 
tori, non  liev ita n o  da llo  sp in to  di 
in iziativa?

N on  è spirito di in iziativa  l 'e s se n - 
za  e  la d in am ica  stessa  del F a sc i
sm o?

5, —- L 'a n tites i d e llo  spirito di



in iziativa  è  Jo sp in to  fu n z ion a  risii-
co,

L a  su a  p rosp erosa  fig lio la  —  la 
b u rocra z ia  —  sem p re altam ente 
stim abile  qu an d o  atten da  con  dili
gen za  ai su o i m astri, ai su o i arcliivi 
e ai su o i orari —  v ien e  presa  di ta n 
to in ta n to  dalla  ve lle ità  di d im o
strare di non  e s s e re  a ifa tto  una s e 
dentaria  e di p o sse d e re  essa  pure 
spirito di in iziativa .

S i h a n n o  co s ì im p rov v isa z ion i ed  
esp er im en ti in dustria li e  m e rca n 
tili a cu i m a n ca  il prim o e le m e n to  
d e llo  sp in to  di in iziativa  : il risch io  
p erson a le .

La m an can za  di q u esto  e le m e n to  
p rod u ce  un a  s e n e  di guai, il m in ore  
d e i quali è la perdita  d e l d en a ro  ri
ch iesto  daH 'esperim ento , il qu a le  
d en a ro , com e  sì sa, n on  appartiene 
alla  tasca  del fu n z io n a n o  ch e  qu el- 
E s p e r im e n to  ha p rop osto , vo lu tb ,



diretto, bensì alle casse del pubbli
co  erano,

6. —  Era logico  che recon om ia  
corporativa fa cen do perno sullo spi
n to  di iniziativa degli Italiani, vi ap
portasse, tuttavia, una disciplina 
e lo convogliasse  verso  il consegu i
m ento di una sem pre più solida in
dipendenza econom ica  dello Stato, 
base  indispensabile della sua ìndi- 
pendenza politica.

N asceva  così il principio deH 'Àu- 
t archi a che può considerarsi il tim o
ne dello spirito di iniziativa.

L ’assed io  econ om ico  di G inevra 
che aveva  per fine la soffocazione 
d e ll’Italia, accelerò  la form azione e 
la diffusione della dottrina autarchi
ca e ne dim ostrò 1 ineluttabilità e la 
santità.

Fu lam pante per tutti che per e s 
sere padroni in casa propria biso-



gn a  sa p e re  p rod u rre  da  s e  s te ss i 
q u a n to  è  in d isp e n sa b ile  a lla  v ita  
q u otid ia n a  e  n on  d ip e n d e re  d a  n e s 
su n o , s p e c ie  d a  qu ei p a es i ch e  e s 
s e n d o  più n c c b i  d i n o i s o n o  m  g ra d o  
di o ffr irc i q u a n to  ci m a n ca , a d d o r 
m e n ta n d o  c o s ì il n ostro  sp in to  di 
in iz ia tiv a  e  p e rp e tu a n d o  le  n ostre  
c o n d iz io n i d i in fe r io r ità .

U n in v e n ta r io  d e lle  p ro d u z io n i 
m a n ch e v o li fu  ra p id a m en te  fo r m a 
to.

N o n o s ta n te  la  s tra d a  p e r c o rs a  
ap p a rv e  c o s ì q u a n to  lu n g o  fo s s e  il 
r im a n e n te  da  p e rco rre re  p er  g a ra n 
tire 1 in d ip e n d e n z a , la s icu re zza , la

•  i i - .  j.y~,v ita . <
U n  q u a d ro  v a s t is s im o  d i a ttiv ità  

in te llig en ti si è o ffe r to  co s ì  a llo  sp i
n to  d i in iz ia tiv a  deg li I ta lia n i i q u a 
li s tim ola ti d a l R e g im e  v i si so n o  
la n cia ti co n  m oltip lica ta  en erg ia .

D a  q u a n to  è  o rm a i ta n g ib ile  e



docum entabile, si può presagire che 
tra pochi anni ITtalia non dovrà più 
stare genuflessa davanti al grano, 
al carbone, al petrolio, al ferro, alla 
lana, al catone, alle m acchine degli 
Stranieri, com e lo è stata, nono
stante fosse  una « G rande P oten
za » durante i regim i econom ici del
le dem ocrazie e del socialism o.



Capitolo diciottesim o

L À  F E C O N D I T À

1. —- Q uali clie siano 1 valori 
spirituali, le risorse naturali, la 
struttura politica, la potenza mili
tare, i dom ini imperiali e coloniali 
posseduti da un popolo, tutto è  vano 
e caduco, e finisce in polvere se la 
razza da cui il popolo prom ana non 
obbed isce  alla legge suprem a ebe 
governa l ’universo di tutti gli esseri 
e di tutte le c o s e : LA  FE C O N -
D1TÀ.

La prima virtù di una razza, «  pri
m a in m odo assoluto )> è dunque



q u e lla  cHe s ca tu r is ce  d a lle  c ifre  d e l
le  p roprie  ta b e lle  d e m o g ra fich e .

È inutile  so fis tica re  di ra zze  su - 
p e n o r i  e  d i ra z z e  in fer ior i, d i ra zze  
b ia n ch e  e di ra z z e  d i colore* di raz 
z e  c iv ili e  di ra zze  b a rb a r ich e , la 
qu alità  n a s c e  dalla q u a n tità f e  s e n 
za  qu an tità  og n i s e le z io n e  è im 
p oss ib ile , e  prim a o poi, a n ch e  le 
qu a lità  più in s ign i d e c a d o n o  e p e 
r is co n o  o v e  n on  s ia n o  so rre tte  e 
a lim en ta te  p e r e n n e m e n te  da l n u 
m e ro . '

C o m e  si co m p o rta  la  razza  ita lia 
na a l lu m e  d e lle  s u e s p o s te  c o n s i
d e ra z io n i?

2. —  L e  ta b e lle  u ffic ia li d e lla  f e 
co n d ità  d e l p o p o lo  ita lia n o  p u b b li
ca te  da ll U fficio  C e n tra le  di S ta 
tistica  d a n n o  un a  m e d ia  di un 
m ilion e  di n a sc ite  a ll 'a n n o  d iv isa  in 
c in q u e ce n to m ila  m a sch i e  c in q u e»



centom ila  fem m in e . L e  fem m in e  
segn an o, in vero , una lieve  preva
lenza , ma nel m ov im en to  dem ogra 
fico  com p less iv o  la preva len za  è di 
scarsa  im portanza.

H a  im portanza in v ece  la d iffe 
ren za  fra  le  n ascite  e i d ecess i i qu a
li, aggirandosi ogn i an n o  in torno a 
se icen  tornila, c o n fe r is co n o  alla b i
lancia  dem ografica  un  attivo annuo 
di circa cinque centom ila  unità.

A gli effetti della  vitalità  della  raz
za il risu ltato è pertanto sod d is fa 
cente.

In  se tta n ta n n i, c ioè  dalla  procla 
m azione d e iru n ità  d 'Ita lia  (1 8 7 0 ) 
ad ogg i (1 9 3 9 ) la p op olazion e, e - 
scluse le  co lon ie  e j possed im en ti, è 
quasi raddoppiata.

A n ch e qu esto  con tegg io  può c o 
stituire m otivo  di com p iacim ento .

A lla  « quantità »  b isogna  aggiun 
gere inoltre i progressi nella « qua-



I r t a » ; - l e  n u ov e  g e n e ra z io n i son o  
fis ica m en te  più robu ste , c o m e  v ien e  
d im ostra to  da lle  sta tistiche de lla  
m ortalità , sp ecie  qu elle  d e lla  m or
talità in fan tile  che so n o  in d im inu 
z ion e  e da lle  sta tistiche d e lle  lev e  
m ilitari ch e  se g n a n o  qu oz ien ti più 
alti di id on eità .

C ion on osta n te , Tesarne ap p ro fon 
dito d e l p rob lem a  della  fe co n d ità  
g iustifica  il g rave  m òn ito  la n cia 
to r ip etu iam en te  da l D u ce  al p op o lo  
ita lian o e le va rie  leg g i d em og ra fi
che ch e  ne son o  il r iverbero .

3. —  T e n u to  p resen te  cb e  le  ta
be lle  ufficiali de lla  nuzia lità  seg n a - 
no un a  m ed ia  di trecen tom ila  m a
trim on i a ll 'a n n o  d x  si può stabili

t i) Le statisti-elle ufficiali dei matrimoni ne
gli ultimi quindici anni sono le seguenti : 1924 
(306.830); 1925 (295.769); 1926 (295.566); 1927 
(302.564); 1928 (285.248); 1929 (287.800); 1930



re ch e  in Ita lia  es is te  un a  m assa  
p e r m a n e n te  e  r o ta n te  di d ie c i m ilio 
ni di cop p ie  leg ittim e e  v a lid e  alla 
p rocrea z ion e .

P o ich é , co m e  si è  v is to , qu esta  
m assa  dà un a  p rod u z ion e  d i un m i
lion e  d i ba m b in i ogn i an no, sa lta  a- 
gli o cch i d e l più su p erfic ia le  o s s e r 
v a to re  ch e  un a  im p on en te  m a g g io 
ran za  di copp ie  rim ane «  inattiva  ».

A ltro  qu esito  im p o rta n te : il ce li
bato.

S e  og n i an n o  n a sce  un  m ilio 
n e  di ba m b in i d iv iso  in c in q u e - 
cen tom ila  m asch i e c in q u e ce n to m i- 
la  fe m m in e ; e s e  il n u m ero  dei m a 
trim on i o sc illa  og n i an n o  in torn o  a 
tre cen tom ila , ne c o n s e g u e  ch e  —  
d ed otta  la p ercen tu a le  di m orta lità

(303,214); 193(1. (276.03'd); 1932 (267.771); U933 
(239.915); 1934 (312.702); 1935 (237.653; 1936 
(316.514); 1937 (.377,219); 1938 (324.843).



del quindici per cen to  — * Una m olti
tudine di cen toven ticin qu eim la  m a
sch i e di a ltrettante fem m in e  v a  
ogn i anno ad in grossa le  le  tristi file 
del ce liba to  e della  nubi lità.

L e  cinquantam ila n ascite  illegit
tim e che 1 registri d e llo  stato civile 
accred itano, o, per m eglio  dire, a d 
d eb itan o  ai d isertori del m atrim onio 
son o ben  m isero risu ltato in un to
tale di tre m ilioni di ce lib i id on ei al- 
la paternità i quali, in v ece  di costi
tuirsi una fam iglia , p re fer iscon o  pa
gare al fisco  il tributo im posto  sulla 
loro  volon taria  e presunta sterilità.

4. —  N ei (( Patti Laterani )> che 
con d u ssero  alla C onciliazion e fra 
Io S ta to  italiano e la C h iesa  v en iv a 
no fissate a lcu ne clau sole  riguar
danti il m atrim onio tra cui quella 
che r icon osce  piena valid ità  giuridi
ca al m atrim onio re lig ioso  e quella

15 - Panegirico della razza italiana.



c lic  a ffida  ai s a ce rd o t i fu n z io n i e 
p re ro g a tiv e  d i u ffic ia le  d e llo  sta to  
c iv ile .

L 'id o n e ità  al m a tr im on io  v e n iv a  
stab ilita  p er la d o n n a  a q u a tto rd ic i 
anni  e p er  l'u om o, a se d ic i.

L a  co n s u e tu d in e  rettifica  tu ttav ia  
q u esti te rm in i e la m a g g io r  parte  
d e g li sp o sa liz i a v v ie n e  fra  d o n n e  tra 
1 v e n ti e v e n tic in q u e  ann i  e u om in i 
fra  i v e n t ìc in q u e  e i tren t ’anu i.

In  ra p p orto  a lla  p ro c re a z io n e  l 'i 
d o n e ità  d e lla  d o n n a  r im a n e  n o rm a l
m e n te  s ta b ilita  fra  i d ic io tto  e 1 q u a 
r a n ta n n i e q u e lla  d e l l 'u o m o  fra  1 
v e n ti e  i c in q u a n ta .

L a  s c ie n z a  b io lo g ica  e fis io lo g ica  
a s s e g n a  a ll 'id o n e ità  p ro cre a tiv a  
d e lla  ra zza  ita lian a , te rm in i più v a 
s t i ; m a  p er  v a lu ta re  c o n  m a g g io r  
fo n d a m e n to  il p ro b le m a  d e m o g ra fi
co  è  p re fe r ib ile  a tte n e rs i a lla  c o n 
c re te z z a  e a lla  n orm a lità  d e l c o s tu -



me che determ ina Inarcata di fe co n 
dità della donna e di potenzialità 
procreativa delTuom o per circa ven 
ticinque anni.

P rem esso che la cifra dei m atri
m oni si aggira intorno a trecento- 
mila alPanno* si ha, in venticinque 
anni, una m assa di sette milioni e 
cinquecentom ila coppie legittim e e 
« valide » a cui si deve aggiungere 
la m assa di circa tre m ilioni di ce li
bi e di nubili che pur non essen do 
stretti da vincoli m atrim oniali pos- * 
seggon o nondim eno requisiti di 
« validità ».

Ciò posto la norm ale potenziali- 
tà dem ografica del Popolo italiano 
d o v reb b e  raggiungere tre milioni di 
bam bini all’anno.

Invece, com e viene docum entato 
dalle cifre statistiche ufficiali, le na
scite toccan o appena un m ilione.

D a che deriva una così forte dif-



feten za  passiva fra la « possibilità » 
e la « realtà »?

5. —  N el ricercare le cause del 
fen om en o da m e più volte appassio
natam ente studiato (1 )  prospetta
vo l'ipotesi più naturale cioè le pre
carie condizioni econom iche di gran 
parte del popolo; per sposarsi, per 
m ettere su casa, per avere e alleva
re nuovi nati occorrono m ezzi.

C on la istituzione dei « prestiti 
fam iliari » ; di premi di nuzialità e 
di natalità; di privilegi speciali (e - 
senzione di tasse, avanzam enti di 
carriera, preferenza di assunzione 
al lavoro e negli impieghi ai coniu
gati con  prole num erosa) il legisla-

(1) Vedi i «Saggi » : La fatica nudiate —- Il 
finanziere demografico L'età di sposare 
L'uomo che mi piacerebbe.



tore  è en tra to  n e l m e d e s im o  ord in e  
di id ee .

L e  p ro v v id e n z e  s o n o  d i da ta  re
ce n te  e n on  è an cora  p oss ib ile  m i
su ra rn e  g li e ffetti.

T u tta v ia  un e s a m e  d e lle  statisti
ch e  re ce n tiss im e  può o ffr ire  qu al
ch e  in d ica z ion e .

N e l 1936 le  n a scite  s o n o  sta te  
9 6 2 .6 8 6 ; nel 1 9 3 7 : 9 7 1 .8 0 7 ; nel 
1 9 3 8 : 1.037.180. I r isu ltati c o n s e 
gu iti n e l prim o tem p o  d i ap p lica zio 
n e  d e lle  p ro v v id e n z e  c o m p r o v e r e i  
b ero  la  g iu stezza  d e ll 'ip o te s i,

S e n o n c b è  sp in g e n d o  l 'in d a g in e  al 
p er iod o  n e l qu a le  n essu n  prestito  
fam ilia re , n essu n  prem io  d i n u z ia 
lità e  di nata lità  in te rv e n iv a  a m i
g liora re  le  co n d iz io n i e co n o m ich e  
d e lle  fa m ig lie  tro v ia m o  ch e  n e l 1924 
le  n a scite  fu ro n o  1 .124 .470 ; nel 
1 9 2 5 : 1 .109 .761 ; nel 19 26 : 1 m ilion e  
0 9 4 .5 8 7 ; nel 19 27 : 1 .093 .772 ; nel



1928 : 1 .072 .319 ; n e l 19 29 : 1 m ilio 
n e  0 3 7 .7 0 0 ; n e l 1930 ; 1 .092.678 e
c io è  su p erior i  a q u e lle  d e l p er iod o  
« fin an zia to  ».

È da r ilevare  inoltre» sem p re  su l
la  scorta  d e lle  sta tistich e  ufficiali» 
ch e  le reg ion i ita lian e più prolifiche 
son o  le  reg ion i m erid ion a li, e c o n o 
m ica m en te  più p ov ere  d e lle  reg ion i 
setten trion a li.

Il q u o z ie n te  di nata lità  d e l P ie 
m on te  segn a , ad esem p io , il 16 .6 per 
m ille  a b ita n ti; q u e llo  d e lla  L o m b a r 
dia il 2 1 .6 ; q u e llo  d e lla  L igu ria  il 
15,5, m en tre  la  C am p a n ia  ra g g iu n 
ge  il 3 1 .7 ; le  P u g lie  il 3 4 .6 ; la  L u ca 
nia il 3 3 .6 ; la  C a labria  il 3 2 ,8 ; la  S i
cilia  il 2 8 .7 ; la  S a rd eg n a  il 31.8.

L  e lo q u e n z a  di qu este  c ifre  s v a 
lu ta  d u n q u e  la  su p p os iz ion e  d e lla  
a p ov ertà  » qu a le  ca u sa  d e l d e ca d i
m en to  d e m o g ra fico .

D e llo  s te sso  parere son o  m olti so -



ciologi stranieri 1 quali giungono a 
prospettare addirittura la tesi oppo
sta assegnando all agiatezza le 
m aggiori responsabilità del paupe
rismo, allegando V esem pio della 
Francia, popolo di reddituan, che 
presenta 1 sintom i più gravi di dena- 
tatità ; m entre la R ussia , con una 
popolazione che v ive  di miseria, 
presenta un bilancio dem ografico 
altissim o.

T orn an do all'Italia, per giungere 
ad una diagnosi più chiara e sicura 
In una m ateria di tanta im portanza 
sarebbe necessario che le statistiche 
dem ografiche procedessero non so l ' 
tanto da com puti per com uni, pro
vinole e regioni, ma raccogliessero 
dati intorno alle condizioni civili e 
sociali del <( padre ».

Certo è istruttivo con oscere  le ci
fre  di natalità di ogni terra italiana 
e poter stabilire raffronti tra questa



e q u e lla  città , tra q u e s ta  e  q u e lla  r e 
g ion e , m a  più is tru ttiv o  a n co ra  sa 
r e b b e  sa p e re  g li «  ap p orti » cb e  alla 
v ita lità  d e lla  ra zza  c o n fe r is c o n o  le  
d iv e rs e  c a te g o r ie  d e l p o p o lo : 1 c o n 
tad in i, g li op era i, g li artig ian i, g li im 
p iegati, 1 c o m m e rc ia n t i e  le  c a te g o 
rie  più ag ia te .

6. —  A n ch e  s e n z a  il s u s s id io  d e l
la  s ta tis tica  si p u ò  e s s e r e  s icu ri, p er 
e se m p io , c b e  1 co n ta d in i co s t itu i
s c o n o  la  ca te g o r ia  più p ro lifica  d e l
la  N a z io n e .

C iò  a v v ie n e  p er d u e  ra g io n i: la  
san ità  d e l c o s tu m e  fa m ilia re  e F u 
tilità d e lla  p ro le  n u m e r o s a  ch e  c o l-  
la b o r a  al m a g g ior  r e n d im e n to  dei 
ca m p i e, co m u n q u e , n on  p esa  su l b i 
la n c io  e c o n o m ic o  d e lla  fa m ig lia , 
m en tre  è  b e n  d iv ers -. la  s itu a z io n e  
n e lla  ca sa  d i un  o p e ra io , d i un  im 
p iega to  e  in g e n e re  di ch i fr u is c e  di



u n 'entrata fissa o di un « reddito 
sbarrato » quali sono il salario e lo 
stipendio.

Q ualunque sia l'influenza che la 
povertà esercita sulla potenzialità 
dem ografica di un popolo è eviden
te che quanto più cresce al numero 
degli individui a « reddito sbarra
to » (operai, im piegati) tanto più 
ostile diventa il clima della fecon 
dità.

Il legislatore cbe tanto avvedi
m ento ripone nello spezzare il lati
fondo agrario il quale isterilisce la 
terra e spopola le cam pagne si op
ponga quanto più sia possibile alla 
form azione di latifondi industriali 
(enti e com pagnie gigantesche) che 
spengono la piccola e m edia indu
stria e dilatano eon  la fatale crea
zione di m astodontici organismi bu
rocratici, la m assa impiegatizia la 
quale, dal punto di vista dem ografi-



co, è, forse , la m eno efficiente, sch ia
va  e vittim a com 'essa  è del « red
dito sbarrato ».

La piccola e m edia fabbrica  stan
no a ll’industria, com e il piccolo e 
m edio negozio stanno al com m er
cio, com e il piccolo e m edio podere 
stanno all'agricoltura.

Inutile im bottire 1 crani con  la 
grandiosità dei m ezzi, delle m ac
chine, dei cicli di lavorazione, ecc. 
ecc., possibili soltanto, a parere degli 
im bonitori, nelle iperboliche im pre
se parastatali o nelle colossali socie 
tà private a base di m olte centi
naia di milioni (forn iti dallo S ta to ).

N ell’industria, salv o casi e ccez io 
nalissimi, com e nell'ag ricoltura e 
nei com m erci una fecon d a  e im m i
surata potenza sta nei piccoli e nei 
medi sia dal punto di vista e co n o 
mico, sia sociale, sia dem ografico.

Stim olare la form azione  della  pic-



co la  in d u stria  e d e l p icco lo  c o m m e r 
c io  s ign ifica  stim o la re  la  fo r m a z io 
ne n a tu ra le t e n on  artific iosa , d e lle  
fa m ig lie  e  p red isp orre  le  co n d iz io n i 
c lim a tich e  p er T a ce re sc im e n to  d e lla  
fe c o n d ità , co m e  a v v ie n e  n e lla  te r 
ra bon ifica ta  e  ap p od erata .

In  q u e sto  se n so  il s a v io  e  g e n e ro 
so  c o m a n d a m e n to  del D u c e  «  a n d a 
re v e r s o  il p o p o lo  »  d o v r e b b e  e s s e r e  
in terp re ta to  da ch i ne ha  la  p otestà , 
la  fu n z io n e , il d o v e re .

7. —  L a ca teg or ia  degli in d u 
stria li ch e  in m a n ca n za  d i sta tisti
ch e  d e m o g ra fich e  ebe  p a rtico la r 
m en te  la  r ig u a rd in o  pu ò e s s e re  s o 
sp etta ta  più di fr ig id ità  e b e  n on  di 
s la n cio  p ro lifico , è la prim a in te r e s 
sa ta  alla  s o lu z io n e  d e l l im m a n e  p ro 
b le m a  d e lla  fe co n d ità .

P re g o  1 le ttor i ap p a rten en ti a q u e 
sta ca te g o r ia  di v o le rm i seg u ire  co n  
a tten z ion e .



Il bam bino —  scrissi qualche an
no fa  (1 )  —  v ien e sem pre c o n s id e 
rato dagli stessi punti di v is ta : pe
dagogia , pediatria, igiene, ed u ca z io 
ne, religione, m orale, avven ire , in
tegrità dell'an im a, del corpo, della 
m ente.

D alla  m adre al m edico , dal pre
te al g iureconsu lto, dal m aestro al 
legislatore tutti si son o sem pre d e
dicati e piu che m ai si ded icano, a 
questa m eravigliosa  entità che si 
chiam a il bam bino .

C on tutto ciò, nei paesi civili, in
fierisce, più o m eno, la denatalità.

B isogna considerare il bam bino 
com e <c con su m a tore  »,

O gn i bam bino nel primo anno di 
nascita, pur r iceven d o  la propria 
alim entazione —  com e avviene nel
la m aggior parte dei casi —  dal se-

(1) Vedi il « 8aggio » Progetti per domani.



no m atern o , con su m a  per a lim en ti 
su ssid iari, cu re , cu lla , fa sc ie , v es tic - 
c io le , e cce te ra , un a  m ed ia  di tre ce n 
to  lire  T anno.

N e l s e co n d o  an no ta le  m ed ia  sa le  
a c in q u e ce n to ; nel terzo , n e l quarto  
e n e l qu into  a s e ic e n to ; dal s e s to  al 
d o d ice s im o  a n n o  —  ch e  è  Tanno nel 
qu a le  la  le g g e  co n se n te  ch e  il b a m 
b in o si tra sform i da con su m a tore  in 
p rod u ttore , c o n ce d e n d o g li la  fa co ltà  
di an d are  al la v oro  —  si può c o n 
tegg ia re  il co n su m o  a un a  m ed ia  di 
d u e  lire  e  c in qu an ta  al g iorno, c o m 
p u tan do, o ltre  gli a lim enti e le  vesti, 
le  sp ese  in eren ti a ll 'is tru z ion e  , o s 
sia , in  c ifra  ton da , a  n o v e ce n to  lire 
a ll' an n o. D i con seg u en za , ogn i ba m 
bino, da lla  n ascita  sin o ai d od ic i a n 
ni a con su m a  »  com p less iv a m en te  
tanti p rod otti d ivers i ch e , ca lco la ti 
ai p rezzi d 'og g i, im p orta n o  la  som 
m a di lire  ottom ila  se icen to . E  poi-



che i bam bin i v iven ti in tale ciclo  
d 'e tà  —  parlo per l'Ita lia  —  son o  
non m en o  di d ieci m ilioni, ne deri
va  che il loro  con su m o  com p lessivo  
am m onta alla cifra  di ottantasei 
m iliardi, c ioè  a dire una m edia  di 
sette  m iliardi e d u ecen to  m ilion i al- 
1 anno.

A  profitto di chi va n n o  gli ottan 
tasei m iliardi consum ati dai d ieci 
m ilioni di bam bin i ita lian i? À pro
fitto, ev id en tem en te , di una m assa 
di industrie  e  di com m erci da cui 
traggono la v oro  e gu adagno m olti
tudini di uom ini, fabbrican ti, im pie
gati, com m essi, operai.

P o sto  cos ì il p rob lem a è  ch iaro 
ch e  la F inanza la quale sussiste  e 
prospera in quanto sussistano e p ro
sperino le in dustrie  ed  i com m erci, 
è la prim a in teressata  alla <( produ
z ion e  dei bam bin i »  che, com e ho di
m ostrato, è la produ zione basilare.



È ch iaro, in oltre , ch e  se in v ece  
di d ieci m ilioni di bam bini, si 
p otesse  portare questa  m assa  al d op 
pio, o ss ia  a ven ti m ilion i di bam bin i 
si a v re b b e  un dopp io  con su m o. B  
la p rod u zion e  p otrebbe  ca lco la re  su 
quattord ici m iliardi di m erci con su 
m ate d a ll'in fan zia , an zich é sui set
te m iliardi d ’oggi.

S org on o  così le d om an d e  cap ita li: 
è p oss ib ile  au m en tare  la  m assa  in 
fa n tile?

P o ss ie d e  il pop olo  ita liano m argi
ni e fa co ltà  atte ad un au m en to  d e l
la p rod u zion e  di ba m b in i?

L a  risposta  a fferm ativa  è già 
stata d ocu m en ta ta .

8. —  Si ritorna cos ì al qu esito  
cen tra le : se  il poten zia le  d i fe c o iv  
dità della  R a z z a  con sen te  una pro
d u zion e  dem ogra fica  tre  v o lte  su 
periore  a qu ella  con segu ita , perchè



perm ane da v e n ta n n i uno sta tu  
q u o?

S e la povertà , com e si è ved u to , 
non in terferisce  su lla  natalità e m e 
no . an cora  v i in flu isce d 'agiatezza 
(l 'I ta lia  è  una nazione proletaria ) 
quali p otreb b ero  essere  du nqu e le 
cau se  della  « fa tica  nuziale » ?

P er  m e il problem a è essen zia l
m ente spirituale e m orale, pure am* 
m ettend o una s e n e  di coefficien ti di 
ord in e m ateria le : m a son o  coe ffi
cienti m inori.

G li Itali ani n on  hann o ancora  m i
surato in tutta la sua esten sion e  il 
raggio della  fe con d ità  la quale non 
è soltanto legge  de lla  N atura , istin
to, sen tim ento d a m ore ; m a è  anche 
d o v e r e ;  il più alto e  il più nob ile  
d ov ere  civile e socia le .

Si è  m ai pensato a quale grado di 
potenza  e di prosperità sa lirebbe 
l'Ita lia  in d ieci o  quindici anni se le



sta tistich e  p o te sse ro  reg istra re  il 
r e n d im e n to  d e m o g ra fico  ch e  è  n e l
le  fa co ltà  d e l n ostro  p o p o lo  di ra g 
g iu n g ere  e  c ioè  tre  v o lte  ^ (p e r io r e  a 
q u e llo  a ttu a le?

A lle  ca teg or ie  p rod u ttr ici h o  v o lu 
to  p arlare  il lin g u a g g io  d e lle  c ifre .

M a  n on  cre d a n o  di e s s e re  e se n ti 
da resp on sa b ilità  a n ck e  di o rd in e  
m ora le .

C ’è il p ro b le m a  d e lla  d on n a  im 
m e ssa  co n  tanta  irr ifless ion e  neg li 
u ffici e n e lle  o ffic in e  : è  un p ro b le m a  
c k e  li r igu ard a .

Il c o s tu m e  fem m in ile  n on  ka  n u l
la  da g u a d a g n a re  dalla  n u ov a  etica  
ck e  l ’in d u stria  ka  crea to .

Q u a lu n q u e  co sa  si d ica  in con tra 
r io  con  tutti i p retesti ck e  la m o d e r 
nità e 1 e co n o m ia  p o s s o n o  su g g eri
re , ila d on n a  è  nata  p e r  la fam iglia, 

/ sp ecia lm en te  la d on n a  ita lia n a ; n on  
p er lo  « s ta b ilim en to  »  o  p er le  sa le

16 « P anegirico d ella  razzo italiana.



d 'u ffic io  d o v e  una prom iscu ità  q u o
tidiana in tacca  in m ille m od i e cir
costan ze  la sen sib ilità  della  p sich e  
in fo rm a z ion e  e l'in teg rità  dell'an i* 
m a g iovan ile .

Q u a n te  so n o  le d on n e  occu p a te  
negli uffici e nelle  o ffic in e?

C erto  n on  m en o  di due m ilion i; 
e b b e n e : so n o  d u e  m ilion i di d on n e  
g iovan i sottratte alla divina le g g e  
della  F econ d ità ,

V e ro  è ch e  un a  le g g e  fa  o b b lig o  
alle grandi a z ien d e  di istitu ire ap
positi lo ca li e serv iz i di a lla ttam en 
to  e di assisten za  a d isp osiz ion e  d e l- 
le d ip en d en ti; m a v e ro  è an ch e  che 
la  m in orazion e  fisica, e co n o m ica  e 
m ora le  delle  g iov an i operaie e im 
p iegate d iven u te  m adri è ta le  dal 
sosp in gere  la im m en sa  m agg iora n 
za  su i greti della  sterilità an ch e  se 
leg ittim am en te  con iu gate .



9. —  Il m ecca n ism o  di a lcu n e 
p rovv id en ze , per esem p io  qu ello  d e i 
<( prestiti fam iliari »  e  dei prem i di 
nuzialità  e di natalità, m e n ta  qual-< 
che osserv a z ion e .

L a  dem ografia  n on  è  un p rob lem a  
di b e n e ficen za  e  le  co n ce ss io n i di 
prestiti fam iliari ch e  non  a b b ia n o  
per o b b ie ttiv o  e sc lu s iv o  lo  sv ilup 
po d e lla  natalità non co in c id on o  con  
Io spirito d e l L eg is la tore  il quale nel 
curare la piaga d e l ce lib a to  e nel 
p rom u ov ere  la nuzialità  fra  le  ca te 
gorie m en o  abb ien ti con  erogazion i 
di den aro, so tto  form a  di prem i di 
a doti »  o  di prestiti, ha di m ira se m 
pre la fe co n d ità .

A gli effetti dem ogra fici con ta  il 
nu m ero d e lle  nascite , non  qu elló  dei 
m atrim oni.

B e n in teso  il m atrim on io  è della  
fe con d ità  la legittim a p rem essa ; m a 
da i prim i risu ltati v is ib ili d op o  Ti-



s titu z ion e  dei prestiti fa m ig lia ri un 
m ig lio ra m e n to  appare n e l n u m e ro  
Idei m atrim on i, m en tre  q u e llo  d e lle  
n a sc ite  (( m a rca  il p a sso  » .

P e rta n to  i prem i, le  doti, e i p re 
stiti d o v r e b b e ro  e s s e re  c o n c e s s i  a l 
l 'a tto  d e l b a tte s im o  d e l prim o fig lio .

N e l m io  già citato scr itto  11 fin a n 
z ie r e  d em o g ra fico  ( «  P ro g e tt i per 
d o m a n i»  a. X I I I )  o s s e r v a v o :

5 *  s i è  tr o v a to  il m o d o  d? c o s t i 
tu ir e  un  g ra n d io so  is titu to  p e r  fi
n a n z ia re  la M o r t e  ( v e d i  I s t itu to  
N a zio n a le  d e lle  A s s ic u r a z io n i)  n on  
S7 d e v e  e s i ta r e  a c o s titu ir e  u n  o rg a 
n ism o  u g u a lm e n te  p o t e n te  p e r  fi
n a n z ia re  la V ita , v a le  a d ire , le  n a 
s c i te  .

S im ile  organ ism ot s e n z a  trop p a  
b u ro cra z ia , s e n z a  ta n ti \giri di s c a r 
to f fie , d ietro  s e m p lic e  p r e s e n ta z io n e  
dell*atto  di n a sc ita  d o v r e b b e  v e r s a 
r e  a l p a d re  leg ittim o  m ille  lire  a teo-



m inciare dal terzo  figliò*, /duemila 
p er il quarto, quattrom ila per il 
quinto, seim ila per il s e s to .

D a l finanziam ento sa reb b ero  e - 
selusi, b en e  in te so , i \feadri a b b ien ti.

La som m a da erogarsi si aggire
r eb b e  in torno a un miliardo alVan- 
n o ; som m a ch e 'v erreb b e  raccolta  
con  lo  s te s s o  s istem a  d eg l1 Istitu ti 
di cred ito  fondiario e  c io è  m ed ian te  
em iss ion e  di ca rte lle  fru ttifere  a 
ta sso  m itissim o.

Q u a n to  al co llocam en to  di tali 
ca rtelle  non  bisogna d im enticare  

.che e s is te  in Italia una m assa di tre  
milioni d i'celib i; una cartella  di cin
q u ecen to  Vrre garba ta m en te  im po
sta a ogn uno con  opera di g en tile  e  
ferina p ersu a sion e fa reb b e  già un  
miliardo e  m ez z o .

P o i ci son o  le  compie ricche e  s e n 
za figli o con  un unico figlio. *

V ogliono co tes ti signori P er e g o i 



s m o  o  p e r  altri Im otivi p iù  o m e n o  in 
c o n fe s s a b i l i  e lu d e r e  le  s a c r e  le g g i? 
F a c c ia n o  p u r e :  u n  {ta cch e ttin o  di 
c a r te l le  a s e c o n d a  d e l p a tr im on io , a  
g u e s t  e  c o p p ie  p ru d en ti , f r u t t e r e b 
b e  a ltri t r e  o  q u a ttro  m iliardi.

S i p o t r e b b e r o  m e t t e r e  a c o n tr ib u to  
a n ch e  i ca s i di s e p a r a z io n e  e  di a n 
n u lla m e n to  d i m a tr im on io  c h e  o g n i  
a n n o  n o n  s o n o  p o ch i . D e s id e r a n o  
ta n ti s ig n ori e  ta n te  s ig n o r e  p r e c lu - 
d e r s i  la s tra d a  * d e ll  a f e c o n d i tà ? S i  
a c c o m o d in o  :  p o s s o n o  a v e r e  a n c h e  
o tt im e  ra g ion i p e r  fa r lo ; m a  a cq u i
s tin o  a n c a e s s i  le  c a r te l le  c h e  p r o 
te g g o n o  la  fe c o n d ità  d eg li a ltr i .

L e  q u a li c a r te l l e , r a p p r e s e n ta n d o  
in o ltr e  u n  1in v e s t im e n to  di tu tto  ri
p o s o , c o n q u is t e r e b b e r o  P r e s to , c o n  
u n a  id o n e a  p rop a g a n d a , un a  g r a n 
d e  Ipopolarità  s i  da s u p p o rr e  un  
«  n a tu ra le  a s s o r b im e n to  »  fra  i r i-



sfarm iatori intelligentem ente pa
trioti che in Italia non mancano.

Il miliardo annuo, dunque, si 
trovare .

É «n a  questione di volontà; wn 
buon proverbio italiano insegna che 
òhi vuole il fine, vuole i m ezzi.

Il peso e  la garanzia degli « inte
ressi »  che congiunti alle spese  di 
gestione si aggirerebbe fra quaranta 
e  cinquanta milioni àlVanno devo
no essere assunti dallo Stato il qua
le (sia  detto in modo particolare ai 
M inistro delle Finanze)  farebbe  
anche un eccellen te affare.

A  prescindere dalle ragioni eti
che , etniche, civiche sulle quali è  
inutile soffermarsi, si è  visto che la 
maggiorazione annua delle nascite 
provoca autom aticamente una mag
giorazione di consumi.

Più vasti sono iìconsumi, più lar
ghi diventano i gettiti fiscali.



S e  il M in is tr o  d e l l e  F in a n z e  v o rrà  
fa r e  u n  fio* d i c o n ti , v e d r à  c h e  la 
q u o ta  co n su m i di ogn i n a sc ita  c o n 
t i e n e  n e l  s u o  r iv e r b e r o  fis ca le  u n  
m a rg in e  s u ff ic e n te  a fr o n te g g ia r e  
g li o n e r i  d e l l e  c a r te l le  d e m o g ra fic h e .

10. —  H o  e n u m e ra to  le  v irtù  e  le  
p re ro g a tiv e  d e lla  R a z z a  ita lian a .

H o  c e r c a to  d i e s s e r e , q u a n to  più 
p o ss ib ile , c o s c ie n z io s o  e d  o b b ie t 
tivo .

L a  p o s iz io n e  d e l «  p a n eg iris ta  »  è  
q u a n to  m ai d iffic ile , p e rch è  la  lo d e  
p ia ce  a lT in d iv id  u o  la u d a to , m a  a n 
n o ia  la  c o lle t t iv ità ; e i lib e llis t i ( l i 
b e llis t i n e l s e n s o  le t te ra r io )  h a n n o  
sem p re  p iù  s e g u ito  d e i la u d a tor i.

N o n  im p orta .
G li I ta lia n i h a n n o  tu tto  d a  g u a 

d a g n a re  d a lla  c o n s a p e v o le z z a  di 
q u e llo  ch e  s o n o  e  d i q u e llo  ch e  
v a lg o n o ; di q u e llo  ch e  s o n o  stati da



che è apparsa sulla terra la loro 
R azza, di quello che potranno esse 
re se la potenzieranno di un num ero 
alm eno do fai/Q di quello attuale.

L ’incivilim ento del m ondo è la 
m issione che D io  ha loro affidata e 
che R om a ha assolto prima con le 
Legioni, poi con 1 Pontefici, poi con 
gli Umanisti.

Ài tre cicli conclusi succede il 
quarto: quello del Fascism o.

L o spirito « nuovo » è grande, no
bile, giusto com e lo spinto antico, 
com e quello vivente nel Cattolice
simo.

Bisogna incarnarlo nel nu m ero .
2  un dovere sublime,
Gli Italiani lo com piranno.

F I N I T O
di scrivere  a Villasanta 

il 2 S ettem b re  X V II
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Breve biografia di Umberto Notari

Umberto Notari (Bologna, 1878-Pcr- 
ledo, 1950). Al pari dei protagonisti che 
Fanno preceduto, la vicenda letteraria di 
Notari andò ad intersecarsi con quella di 
personaggio pubblico, di fenomeno di co
stume e d’intellettuale impegnato nella 
lotta politica. I suoi libri beneficiarono 
moltissimo della super-esposizione me- 
diatica dello scrittore che a un certo 
punto si trasformò in quella di impresario 
culturale. 11 suo attivismo culturale e po
litico e la prossimità agli ambienti del po
tere finirono per macchiare una carriera 
straordinaria. Fu tra i firmatari del Ma
nifesto sulla razza, adesione che accom
pagnò con un saggio dal titolo Panegerico  
della razza italiana.

Si dice il caso...
V

E proprio vero che talvolta le realizza
zioni importanti, quelle di cui poi parle



ranno i giornali, nascono da incontri for
tuiti, da eventi assolutamente casuali e 
imprevedibili. E la storia di Umberto No- 
tari, protagonista di uno dei più eclatanti 
casi editorial-letterari del paese, nonché 
autore di romanzi di grandissima fortuna 
nel primo decennio del Novecento, pare 
fatta apposta per dimostrarlo.

Il tutto inizia quando un giovane poco 
più che ventenne, con ambizioni lettera
rie alle quali non riesce a dare concre
tezza, incontra in treno un sacerdote, e si 
mette a parlare con lui. Il giovane sta tor
nando a Milano da Torino, dove ha ap
pena ricevuto un rifiuto alla pubblica
zione del suo romanzo. Gli confida il suo 
sconforto, la sua frustrazione di roman
ziere destinato a non trovare un editore

v

per il suo libro. E nato nel 1878 da una 
famiglia bolognese non molto agiata e a 
14 anni ha dovuto cercarsi un lavoro. Ha 
fatto diversi mestieri, fra l’altro quello di 
segretario e dattilografo al direttore del 
“ Resto del Carlino” , poi ha collaborato in



qualche modo ad altri giornali. Un po’ 
d’esperienza nel mondo della stampa in
somma se l’è fatta. Ha pubblicato anche 
un libro con interviste alle dive più fa
mose, Signore sole. Ma per il suo romanzo 
niente da fare.

TI buon sacerdote a cpiesto punto si pro
diga in favore del suo interlocutore; è 
opera di carità anche aiutare un bravo 
giovane a farsi strada nel difficile mondo 
delle lettere, e riesce a fargli pubblicare il 
romanzo da un editore milanese. Natu
ralmente non sa di che libro si tratti, al
trimenti avrebbe cambiato discorso, e 
forse anche treno. 11 libro per il quale si 
spende generosamente e che contribuisce 
a far pubblicare si intitola infatti Quelle 
signore, esce nel 1904 con una tiratura di
3.000 copie, e descrive le vicende di una 
casa di tolleranza, narrate attraverso le 
confessioni della protagonista, una pro
stituta di nome Marchetta.



Esce ”Quelle signore”: un successo della 
censura

Il romanzo passa quasi inosservato, 
però non sfugge all’occhio attento di 
qualche moralista, che decide di denun
ciare l’autore per “oltraggio al pudore” a 
mezzo stampa. L’accusa viene facilmente 
dimostrata, e dopo una decina di giorni 
dalla sua uscita, il 20 dicembre 1904, il li
bro viene tolto di circolazione. Le copie 
in deposito ai librai, oltre i due terzi della 
tiratura, vengono rispediti all’autore, che 
le vende a un rigattiere per 11 centesimi 
a copia, tanto per tirare su qualche soldo. 
Inoltre per pagare le spese processuali 
JNotari va da un altro editore e gli pro
pone la cessione perpetua dei diritti del 
libro per 1.000 lire, ma l’editore rifiuta.

Due anni dopo, il 23 giugno 1906, viene 
celebrato il processo, che dato il grande 
afflusso di pubblico si svolge a porte 
chiuse. Si conclude con l’assoluzione del 
Notali dall’accusa di oscenità. E vari 
giornali riportano la notizia, dando un



ampio rilievo alla vicenda, come fa, ad 
esempio, Il “Corriere della sera” . L ’au
tore a questo punto, forte della piccola 
fama che gli è piovuta addosso, fa ristam
pare una seconda volta il suo libro, e vi 
aggiunge il resoconto del processo. E qui 
fiocca una seconda denuncia, poiché non 
si possono rendere di dominio pubblico 
gli atti di un processo celebrato a porte 
chiuse.

Il caso “Notari” diventa politico
A questo punto scoppia un putiferio: il 

vero “ caso Notari” . Gruppi di opinione 
progressisti vedono in questa seconda de
nuncia un malcelato tentativo di limitare 
la libertà di stampa, e si preparano in 
forze al dibattimento, schierando un col
legio di difesa composto da cinque avvo
cati di grido. Su vari giornali imperver
sano polemiche e discussioni, a favore o 
contro Notari e il suo libro. Ambienti cat
tolici fanno pressione per ritirare il libro



dalle vetrine dei librai. Il direttore gene
rale delle ferrovie ne vieta la vendita in 
tutte le stazioni del regno. Lo stesso mi
nistro di grazia e giustizia, Orlando, il 4 
maggio 1907 accenna a queste polemiche 
in un discorso sulla moralità della 
stampa, e provoca un violentissimo di
battito alla camera fra deputati di destra 
e di sinistra.

Queste vicende rendono estremamente 
famoso l’autore. Notari stavolta viene 
condannato al pagamento di una multa 
di lieve entità, 100 lire, per aver pubbli
cato il resoconto del processo. TI caso però 
ha assunto una rilevanza nazionale, e di
venta il pretesto per uno scontro politico 
e civile fra destra e sinistra, fra conserva- 
tori e progressisti, fra clericali e anticleri
cali. Il libro, rimasto sino ad allora prati
camente sconosciuto, finisce per diven
tare la bandiera e il simbolo del “ pro
gresso” contro “ l’oscurantismo cleri
cale” .



Un best seller clamoroso
Tutto ciò naturalmente fa la fortuna 

di Quelle signore, che in quattro mesi 
viene venduto in 105.000 copie. Un anno 
dopo, nel 1908, ha superato le 200.000 co
pie, nel 1910 le 300.000, nel 1920 le 
548.000, nel 1925 le 580.000. È un suc
cesso clamoroso, strepitoso, che non 
trova riscontro nella tradizione editorial- 
letteraria del nostro paese. Nemmeno I  
prom essi sposi hanno venduto tanto, si 
dice, e neanche Pinocchio  e Cuore, nei 
primi anni di vita. Non solo, ma tradotto 
in francese, tedesco, spagnolo, russo, un
gherese, il libro in due anni supera il mi
lione di copie e viene a rappresentare uno 
dei più grandi best seller d’Europa. Con 
gli enormi profitti che gli derivano dal li
bro Notali crea una società, che pubbli
cherà tutti i suoi libri.

Divenuto celeberrimo il Notali nel 
1907 dà alle stampe F em m in a , il seguito 
di Quelle signore, che prima ancora di ve
nir pubblicato è già stato prenotato da



50.000 lettori. Cosa mai vista! Nello 
stesso anno esce anche un terzo ro
manzo, Tre ladri, che in tre anni rag
giunge le 114.000 copie, e poco dopo No- 
tari pubblica un feroce pamphlet anticle
ricale, I l  m aiale nero, ovvero D io  contro 
D io , che nello stesso anno di pubblica
zione supera le 50.000 copie, cifra altis
sima per un libro che viene classificato 
come testo di politica e sociologia. Anche 
questo è un evento mai verificatosi 
prima.

Inizia la battaglia anticlericale
A questo punto Noi ari, divenuto un 

personaggio di grande fama, uno scrit
tore di enorme successo in quei primi 
anni del secolo, interrompe la sua attività 
di scrittore. E si getta anima e corpo nella 
battaglia anticlericale, che negli anni dal 
1906 al 1911 assume un’intensità e una 
virulenza mai viste, in coppia con Guido 
Podrecca, che lo affianca dalle colonne 
della sua rivista, “ L’Asino” .



Nel 1909 Notari fonda la rivista “ La 
giovane Italia” , che diventa il punto di 
riferimento dello schieramento anticleri
cale. Vi collaborano, fra i tanti, Arturo 
Labriola, Alceste de Ambris, Camillo 
Trampolini, Francesco Saverio Nini, Fi
lippo Tommaso Marinetti, Mario Rapi- 
sardi, Giuseppe Cesare Abba, Gian Pietro 
Lucini e molti altri ancora: personalità di 
diverso orientamento, ma in questo mo
mento uniti dalla comune lotta al clerica
lismo.

Dalla rivista partono varie proposte: 
sostituire i santi del calendario con perso
nalità laiche che abbiano onorato l’Ita- 
lia, come Garibaldi, Foscolo, Galileo, 
Ciro Menotti ecc.. ; sostituire le festività 
religiose, come Natale, Pasqua e le altre, 
con le feste della primavera, deH’amore, 
del pensiero, come già era avvenuto al 
tempo della rivoluzione francese. Nel feb
braio del 1910 viene lanciata la proposta 
di un referendum per lo spostamento 
della sede papale in terra straniera, e si



ottengono moltissime adesioni anche a li
vello internazionale.

Nel maggio del 1910 si comincia a par
lare della creazione di una associazione 
italiana di avanguardia, che faccia diven
tare Panticlericalismo da movimento 
d’opinione una forza politica più incisiva. 
La proposta ha molto seguito. 11 10 otto
bre nasce ufficialmente FA.I.A, associa
zione italiana d’avanguardia, che inizia a 
battersi concretamente per le misure an
nunciate. Non mancano neanche processi 
di vario tipo, che coinvolgono esponenti 
dell’uno o dell’altro schieramento, chia
mati in causa per dichiarazioni o inizia
tive ritenute lesive. Il tutto con grande 
clamore politico e giornalistico.

Il fronte anticlericale si sfalda
Verso metà del 1911 il fronte anticleri

cale comincia però a incrinarsi; pesano 
fra le altre anche le divisioni fra i partiti 
e le associazioni che lo compongono. 
Come, per esempio, quella all’interno del



partito socialista, che registra contrasti 
fra Ferri e Turati, tra l’ala massimalista 
e quella riformista. L’A.I.A non può, a 
questo punto, che declinare, così come 
tutto il fronte “ anticlericale” .

E allora Notari abbandona l’attività 
“ politica” e si getta anima e corpo in 
quella editoriale. Nel 1912 fonda un’im
portante casa editrice, “ L’istituto edito
riale italiano” , che pubblicherà, oltre ai 
suoi libri, varie collane di pregevole di
vulgazione, come la biblioteca dei classici 
italiani diretta da Ferdinando Martini, la 
biblioteca dei classici latini diretta da Et
tore Romagnoli, la raccolta nazionale 
delle musiche italiane diretta da D’An
nunzio, la biblioteca del teatro italiano e 
straniero, e molte altre, anche per i ra
gazzi.

Crea inoltre altre riviste e quotidiani, 
come “ L’ambrosiano” , “ Gli avveni
menti” , “ Le finanze d’Italia” , “ La medi
cina italiana” , ed altri ancora, in tutto 
una ventina. Negli anni Venti “ L’istituto



editoriale italiano” pubblica 15 periodici 
e stampa circa 200 libri l’anno. Notali, 
instancabile nella sua creatività, si fa 
promotore di ulteriori iniziative, come 
“ La fiera navigante” , una mostra del li
bro italiano allestita su una nave, che at
tracca sui principali porti del Mediterra
neo, per promuovere la nostra editoria in 
tutta l’area.

Il nostro personaggio, nel frattempo, 
aderisce al fascismo, sbocco naturale dei 
suoi trascorsi avanguardisti e futuristi, 
come fanno altri esponenti della batta
glia anticlericale, e ne diviene uno dei 
maggiori sostenitori e apologeti.

Ma non finisce qui. Superato un po’ 
alla meglio, ma in realtà mai completa
mente, il trauma per la morte del figlio 
diciannovenne, avvenuta nel 1921, alla 
fine degli anni Venti riprende la penna in 
mano per comporre una serie di saggi, in
titolata “ Idee, costumi, passioni del X X  
secolo” . Fra i titoli ricordiamo II signor



G erem ia, La donna tipo tre, L e due m o
nete, I  leoni e le form iche  e altri. La col
lana, forte di una ventina di titoli, tutti 
scritti da lui, affronta con vivacità c ori
ginalità tematiche di carattere morale, 
economico e sociale, da un’ottica sua per
sonale, ricca anche di spunti interessanti, 
riscuotendo ancora una volta un’ottima 
accoglienza da parte del pubblico.

“La cucina Italiana”
Fra le sue numerose creazioni ne va ri

cordata un’altra in particolare: “ La cu
cina italiana” . La rivista nasce nel 1929 
come mensile, fondato dalla moglie, De
lia Pavoni in Notali, che la guiderà in
sieme al marito con grande accortezza 
fino alla morte, avvenuta nel 1935. Vi si 
trovano rubriche, ricette e consigli culi
nari di ogni tipo, anche da parte di inso
spettabili uomini di cultura, come la ri
cetta del risotto romagnolo di Giovanni 
Pascoli, pubblicata nel 1930, o, nello



stesso anno, il “ Manifesto della cucina fu
turista” di Filippo Tommaso Marinetti, 
grande amico del Notari, in cui si pro
pone, tra le altre cose, l’abolizione della 
pasta asciutta.

La rivista si arricchisce via via di rubri
che e di pagine, fino ad allargarsi alla 
moda, alla cosmesi, alla cura della casa, 
alle indicazioni di galateo e quant’altro: 
un periodico prettamente femminile di 
crescente successo. “ La cucina italiana” , 
dopo un periodo di chiusura per le vi
cende belliche protrattosi sino al 1952, e 
alcuni cambi di proprietà, è attiva ancora 
oggi ed è considerata forse la più impor
tante del settore.

La macchia su una brillante carriera
Rimasto vedovo nel 1935, Notari tre 

anni dopo si risposa con la cantante lirica 
Medea Colombaia, all’epoca assai nota. 
Nel 1938 è tra le 320 personalità della so
cietà, della scienza e della cultura che 
aderiscono al “ Manifesto della razza”,



stilato (la 10 “scienziati” italiani, e nel 
1939 pubblica un saggio intitolato P ane
girico della razza italiana. Alla fine della 
guerra viene sottoposto a procedimento 
di epurazione per il coinvolgimento con il 
passato regime.

Muore nel 1950 all’età di 72 anni.

E stato detto molto su di lui, nel tenta
tivo di valutarne l’operato. Al di là degli 
scritti, delle battaglie e delle prese di po
sizione, in certi casi assolutamente deplo
revoli e inaccettabili, non si può non con
siderare la sua straordinaria attività edi
toriale, che ne fece uno dei principali im
prenditori del settore. La passione per gli 
affari, il gusto per la creatività, il deside
rio di intraprendere sempre nuove strade, 
di dar vita a iniziative continue, abban
donando casomai un settore quando si ri
velava concluso e abbracciandone un al
tro più promettente, sono sintomi di un

v

fervore creativo che non conobbe soste. E 
anche questa una dimensione da tener



presente per un bilancio conclusivo sulla 
sua multiforme personalità.

*  * *

B io g ra fia  scritta da M ichele G iocondi, fioren
tino doc, si è lau reato  in  le tte ra tu ra  ita lia n a  con 
L u ig i B ald acci. H a insegnato  nei licei e svo lto  
u n ’ intensa a tt iv ità  editoriale  nel settore  sco la
stico , sia com e au tore  che com e responsabile di 
collana. Si è sem pre o ccu p ato  di le tteratu ra  di 
successo com m erciale  in lib ri com e Lettori in  ca
m icia nera e Best seller ita lia ni, nonché in n um e
rosi artico li e saggi. G iocondi è autore di un a p 
prezzato  D izionario dei sinonim i e contrari, ri
sta m p ato  più vo lte . In  tem pi recenti ha scritto  
anche dei rom anzi gialli.


