
Lettera aperta 
all'oii* Gonella 

Onorevole Ministro, 

mi g i u n g e il Notiziario della 
tettola e della cultura de l 1. feb
b r a i o . e d i t o dui l 'Ufficio S t a m p a 
del Minis tero de l la Pubbl i ca I s t i u -
/ i o n e e chp d o v r e b b e essere un or
b a n o del Minis tero e non giù un 
o r g a n o perdonale del Ministro. 
P o i c h é Ella, in risposta ,-illn netta 
i n t e r p e l l a n z a dell'ori. Ca lumal i -
rlrei. c h e il NotiMario non si t u r a 
n e m m e n o di r ias sumere te si 
tratta di d e n a r o d e l l o Stati) , che 
«ii s p e n d e a s c o p o di p r o p a g a n d a 
e di d i fesa de l la persona d'un Mi
nistro) . mi fa de l l e a c c u s e diffa
mator ie , g i o c a n d o s i d e l l ' i m m u n i t à 
p a r l a m e n t a r e e del la Sua supe
riorità g e r a r c h i c a , d e v o osserva
re, e con molta d i sc ip l ina , che 
mol t e S u e asserz ioni sono inesat
te. Mi pei inetta di r ibatterle per 
a m o r e de l la verità e perchè, se 
s i a m o in tempi di l ibertà. Ella 
s fe-sa avrà p iacere di non voler 
incorrere nel la co lpa di a b u s o di 
(intere. Ella si s e n e di d u e d o c u 
ment i , u n o d o v u t o a! sig. Pirro 
l 'arge l l in i . e l'altro d o v u t o al re
p u b b l i c h i n o sjg. E d m o n d o C i n n e 
i i 'onu c h e io scr ivo con g r a n d e 
• ' p u g n a n / a ) , e se ne serve c o m e 
fossero v a n g e l o , min d u b i t a n d o 

r-er un m o m e n t o che p o s a n o es-
•c ie d o c u m e n t i i n t e s t i t i di fal
c i a e di d i f f a m a / i o n i . 

P o i c h é la S. V. nrirei ide e c o n 
val ida le d i f famaz ion i del Margel-
1 ni e del C i o n e . mi p e r m e t t o di 
• i»*er \arEe che r i spet to al profes-
-i>r A l f redo ( ìa l l e t t i . il mio a r s 

o lo risale al d i c e m b r e del |02"J 
fu s t a m p a t o nel fasc ico lo del 

I conardo del f ebbra io tOJf». di cui 
ii ero d iret tore , q u a n d o non c'era 

• •ne l l ' i rr ig id imento c h e è v e n u t o 
'opo so t to il f a - r i s m o : era una 
unios fera a n a l o g a a quel la c h e c'è 

o.rgi «sotto la d e m o c r a z i a erist ia-
n.i e con la consueta borghes ia 
. mi formis ta . C'era a l lora anz i 
m a g g i o r e sens ib i l i tà d e m o c r a t i c a 
• l ibertà Ella c o n f e r m a le diffa
maz ion i del Bargel l in i e a g g i u n 
ge c h e io mi v o l e v o s b a r a z z a r e con 
r:uella recens ione , quas i deb i tor ia . 
il'un m i o t emib i l e g iud ice . O r b e n e 
s'^nor Minis tro . 1 e d e b b o d i i e c h e 
le mie recens ioni p o l e m i c h e su i 
professori c h e mi d o v e v a n o g i u 
d i care . C e s a r e o , ' f orn ica . Vi t tor io 
( ' i an , lo s t e s so At t i l i o M o m i g l i a 
no. A l f r e d o Gal le t t i , sono s ta te 
n u m e r o s e nella mia vita, p o i c h é 
io feci la pr ima p o l e m i c a giù con 
la m i a ba l ia , ma a n c o r a ogg i c h e 
es=a ha p a s s a t o gl i o t tanta a n n i 
mi r ivede con g r a n d e tenerezza 
di l a g r i m e e mi r icorda le mie bir
bonate , a g g i u n g e n d o però c h e ero 
t a n t o b u o n o e caro . A n c h e il G a l 
lett i . i n t e r r o g a t o ila me in o c c a 
s i o n e de l l e ignobi l i d i f famaz ion i 
m e s s e in g i r o dal S u o corre l ig io 
nar io Barge l l in i . mi scr isse una 
lettera r e c a p i t a t a m i da un g i o v a 
ne professore . Eerd iua iu lo G i a n -
ness i , a b i t a n t e a Mi lano in via 
D o m e n i c h i n o 1, in cui mi d i c h i a 
rava c h e egl* r i conosceva il ca 
rattere le t terar io di quel m i o ar 
t icolo , da t c r o c i a n o >. e c h e nes 
suna noia gli era venuta mai dal 
n u m e fasc i s ta per quel m i o art i -

• " 'o . Ed Ella, o n o r e v o l e Ministri) . 
na a v u t o il c o r a g g i o di s cr ivere : 
. ( ' h e cosa s ignif icasse a c c u s a r e 
rul | 92h un professore di l i n g u a g 
gio d e m o c r a t i c o - m a s s o n i c o , lo sa 
• hi c'è p a s s a t o , e lo «apeva a n c h e 
il prof. Euig i Russo , c h e infatt i 
si «-hara/zò ron que l la sua reccn-
->one d'un s u o t emib i l e g i u d i c e >. 
' ra tanto t emib i l e quel g i u d i c e . 
• p i a n t o lo era il C e s a r e o , il Torra-
•.». il P e l l i z z a n . il M o m i g l i a n o , il 
l i a n : e b b e n e , nel Ì02b una c o m 
m i s s i o n e in cui c 'erano a lcuni di 
.pic- t i u o m i n i , mi c lass i f i cava pri
m o e a d i s t a n z a drehiarata da tut
ti e l i altri . 

Io feci vedere que l la d i c h i a r a 
z ione del Ga l l e t t i , a me f a v o r e v o 
le. al s ig . Barge l l in i . per m e z z o di 
f n n c o V a l l e c c h i , a l lora e d i t o r e 
del m i o Bclfapor. Ma il s i? Bar
e l l i m i noe. s e oc d i e d e per in teso 
e c o n t i n u ò a di f fondere le sue dif
f a m a z i o n i . « t e n d e n d o anzi il p ia t 
te l lo p e r c h è i suoi a m i c i c l er ica l i 
< omprass«» ro i «uni l ibercol i , da m e 
Giudicati s e \ e r a m e n t e . c o m e una 

Il Barge l l in i è un c ler ica le e pi r 
venti anni è s tato uno dei più vi
scidi fascist i , a d u l a t o l e dei Re-
nito. degl i A r n a l d o (quel lo di Pre-
d a p p i o e non q u e l l o di Brescia) . 
Ora. per fare a m m e n d a , è passa
to a scr ivere una p i i s s imo biogra
fia di Pio XII. Ed Ella. sig. Mini
stro. si serve di un tes t imone di 
tal fatta, per d i f famare un g a l a n 
t u o m o ! 

Q u a n t o al le mie relazioni col 
s ignor E d m o n d o C i o n e e col di lui 
padre . S t e f a n o Cione . I.e d e v o di
re, sig. Ministro, c h e le cose s tan
no a ques to m o d o : nel '41 il si
gnor E d m o n d o C i o n e era s tato 
m a n d a t o ili conf ino a Collef iori-
to. Rientrato d o p o q u a l c h e t e m p o 
(hil con finn, era s tato frastorna
lo da l la pol iz ia fasc is ta , p e r c h è 
si met tesse contro il suo maes tro 
Croce i» gl i facesse il d i spe t to di 
non far uscire un v o l u m e , int i to
lato L'opera storica e letteraria di 
Henedetto Croce, c h e sarebbe do 
vuto a p p a r i r e presso Laterza sot to 
il fa lso nome di E d m o n d o C i o n e . 
In verità l'opera non era del C i o 
ne. La scel ta degl i art icol i e la 
traduz ione di quel l i inglesi e te
deschi . s egna la t i d a l l o s tesso Cro
i e . era stata aff idata dal la C a s a 
I aterza al sig. C i o n e , per fargli 
g u a d a g n a r e q u a l c h e cosa q u a n d o 
era al confino. Si sfl che sot to la 
o p p r e s s i o n e fasc i s t i ca il C r o c e ri
corse a mi l le vie per a iu tare i bi
sognosi senza umi l iar l i . La secon
da parte del v o l u m e che c o n t e n e 
va la bibl iografia era stata c o m 
pilata dal doti . F r a n c o Laterza , 
c iò che si rileva a n c o r a oggi da l 
l 'avvertenza s t a m p a t a al pr inc i 
pio del v o l u m e (1042). Il C i o n e 
in iz iò un'opera spv iz iante nei ri
guardi del Croce e del d e f u n t o 
edi tore G i o v a n n i Laterza , m a n 
d a n d o una diffida l ega le a l l 'edi 
tore e i m p e d e n d o la p u b b l i c a z i o 
ne del v o l u m e , c o m e foss-e roba 
sua. che era pronto per uscire. In 
que l l 'occas ione , il C r o c e ini in
formò. a m a r e g g i a t i s s i m o , de l la 
trista faccenda e me ne i n f o r m ò 
in un s e c o n d o m o m e n t o lo stesso 
Cione . c h e mi p i e g a v a di farla 
da m e d i a t o r e e da pac iere , q u a n 
do v ide c h e i rapport i col m a e s t r o 
n a p o l e t a n o e con l 'editore Later
za si e r a n o fatti t r o p p o asnr i . Io 
presi il treno e mi recai a Mi lano . 
pnrlai col C i o n e e in tono nffet-
ruoso gli feci in tendere c h e que l 
lo che lui a v e v a fa t to e c o n t i n u a 
va a fare po teva a v e r e l'aria di 
un r icatto , e. p o i c h é p e n s a v o c h e 
egli a v e s s e a v u t o de l l e spese con 
s i i a v v o c a t i , lo e s o r t a v o ad acce t 
tare l ' indenn izzo di q u a l c h e m i 
gl ia io di l ire (2iOO. se ben ricor
do) . per c h i u d e r e l 'odiosa verten
za. d a n d o in c a m b i o il benes tare 
a Laterza di p u b b l i c a r e in forma 
a d e s p o t a il v o l u m e , c o m e d o v e v a 
essere, perchè lui non ne era lo 
autore . 

Il C i o n e si p iegò al la mia pre
ghiera e la sera, a l l ' a lbergo del 
T o u r i n g . al la presenza d e l l ' a v v o 
c a t o A d o l f o Tino , so t toscr i s se la 
r i trat taz ione del la «uia od iosa e 
assurda pretesa e del la diffida nei 
r iguardi de l l ' ed i tore Laterza ; la 
d i c h i a r a z i o n e fu firmata ol tre c h e 
dal C i o n e . da m e e d a l l ' a v v . T i n o , 
s i cché pareva che tut to fos«e c o n 
c luso . Ma il C i o n e . i n f o r m a t o il 
padre , che era una v o l p e v e c c h i a . 
un e \ a v v o c a t o n a p o l e t a n o , radia
to da l l ' a lbo degl i a v v o c a t i per ra
gioni di fedina pena le , d o p o q u a l -
<-hf g i o r n o r innegò la firma de l 
l ' i m p e g n o che egli g i u d i c a v a un 
po' u m i l i a n t e per quell 'offa d'un 
m i e l i a i o di lire, e s o l t a n t o si a c 
querò a farla r ivalere . q u a n d o a l 
l'» in t ervento a m i c h e v o l e di I uigi 
Russo > *i a g g i u n s e la fra>e c e 
-dl ' intervento a m i c h e v o l e ilei do t -
ror Raffaele Mattiol i ». dal q u a l e 
forse il C i o n e sperava un q u a l c h e 
a l tro p i c - o l o sborso . Ma a q u e s t o 
si a d d i v e n n e , so l tan to d o p o u n o 
s c a m b i o v ivai e di le t lere ira m e 
e l*e\ a v v o c a t o S t e f a n o Cione . c h e 
era pa-s . i to ad ing iur iarmi , e al 
q u a l e fui cos tre t to ad inv iare d u e 
padr in i , ma la -fida, con mio d i 
s a p p u n t o . non potè e—ere . u c e t -

a w . C i o n e non poteva battersi . 
a v e n d o la fedina pena le sporca 
per diversi mesi di carcere , per 
reati c o m u n i c h e io i g n o r a v o . 

Io non ho vo lu to mai racconta
re que- te cose p u b b l i c a m e n t e , per
chè fiducioso nel la d i s c r i m i n a z i o 
ne che la vita g iorno per g iorno 
fa Ita i g a l a n t u o m i n i <• non Galan
tuomini . e perchè poi c o n o s c e v o 
l 'enorme vanità di E d m o n d o Cio 
ne. che. our di essere n o m i n a t o . 
c o m e il Sacrale immaginario d i 
cui f avo l egg iò l 'abate C.aliaiii. era 
ed e sempre d i spos to a prendere 
spini , schiaffi e pedate , p u r c h é il 
suo nome a p p a i a s t a m p a t o in 
qual i he pat te . O n o r e v o l e Mini
stro, se io ora ho n o m i n a t o 
E d m o n d o Cione . il car ico di co
sc ienza è tutto S u o . 

LUIGI R I S S O 

yiTA DI PARTITO 

I grandi successi 
della domenica 

Lo strillonaggio domenicale dell'Vnità * Biso
gna saper utilizzare anche i giorni di mercato 

LA GIOVANE GL'ARMA di cui Presentiamo una drammatica inuuailratura è il più recente film rea
lizzato dal regista Sergio Gherassìmov. La vicenda — tratta dal l 'omonimo romanzo di Fadeev — è ispi
rata al le gesta eroiche, di un gruppo di giovani partigiani soviet ic i ( ì l i attori sono stati prescelti — ad 
eccezione di Tamara Makarova — tra i giovanissimi al l ievi dell 'Ist ituto di Cinematografia dcl l ' l 'RSS. (Contivun) 
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U N F I L M S U L L A G I O V E N T Ù ' S O V I E T I C A 

d reparti d'assalto 
della piovimi* Guardia 

Biografìa di (-therassiinov - Un romanzo di Uadocv tratto dal vero - La 
drammatica epopea di un gruppo di ragazzi coraggiosi contro i tedeschi 

M 

Uno dei più recent i successi 
della cinematografia sovietica è 
costituito dal film « La giovane 
guardia », realizzato da Sergio 
Gherassìmov su soggetto tratto 
dall'omonimo romanzo di Ales
sandro Fadeev, tradotto anche 
in Italia. 

Nato nel 1907 negli Vrali da 
famiglia benestante, Gherassì
mov ha vissuto il periodo rivo
luzionario qua l e s t u d e n t e di 
scuo la m e d i a . Ha poi fatto lo 
scrittore e l 'attore. 

r La mia biografia artistica — 
— s c r i r e Gherassìmov — ha 
avuto inizio negli stabilimenti 
cinematografici FEKS di Lenin
grado, dove ho interpretato va
rie parti sotto la guida dei regi
sti Kozintzcv e Trauberg. Pur 
non essendo cattivo d'animo, la 
natura mi ha d a t o t 'aspetto di 
uno scellerato e cosi a me le
nivano sempre affidati ruoli d i 
mascalzoni ». 

Gherassìmov ha in iz iato l'af-
t i r t t à d i regista con l'avvento 
del sonoro: da allora, il suo no
me è legato ad alcuni film ca
ratteristici per la v er i t i e ra e 

naturale riproduzione della vi
ta russa Soprattutto, pero, il 
nome di Sergio Gherassìmov è 
connesso al film <• Il m a e s t r o ». 
con il quale egli giunse a farsi 
c o n o s c e r e dai pubbl ic i spec ia l i z 
zati di tutta Europa. 

« Il m a e s t r o >. è del 1939: do
po questo. Gherassìmov ìia di
retto altri tre o quattro film, 
tutti realizzati durante la 
guerra. 

Alla fine del conflitto, Ghe
rassìmov, tra una lezione e l'al
tra all'Istituto Statale ih Cine
matografia, dove è titolare della 
cattedra di regìa e di recitazio
ne, si è dedicato al lavoro pre
paratorio del suo n t i o r o film dal 
quale ha voluto che fosse lonta- , 
no qua l s ias i i m p r o r r i s a i i o n e . 

Alla prova dei fatti, * La gio
vane guardia * ha dimostrato d ì 
essere un film di notevoli qua
lità ed ha confermato — stando 
alle notizie pervenute — le 
grandi doti narrative del suo 
regista e, soprattutto, la sua ec
cezionale s ens ib i l i tà umana. 
G h e r a s s i m o r ha t e n u t o in m o 
do part i co lare a che la storia 

vendet ta c o n t r o la mia perdona tata, per il s e m p l i c e fat to c h e lo 

Eduardo ha ieri inaugurato la C a i - ,jfHa Cultura presentando agli 

raccontata risultasse fedele agli 
avvenimenti reali a i quali si è 
ispirato il romanziere Alessan
dro Fadeev. Per questo, ha 
scelto i protagonisti — tutti, 
tranne la Tamara Makarova — 
tra i giovani allievi dell'Istituto 
di Cinematografia. Per questo, 
durante la lavorazione del film, 
egli si è spesso rivolto ni geni
tori e agli amici dei giovani eroi 
che, nella vita, erano stati i 
protagonisti della vicenda cine
matografica. 

La v i c e n d a rqccontnta dal 
film è, infatti, vera ed ha avu
to come campo d'azione la città 
di Krasnodon (Bacino del Do-
niez) durante l'occupazione te
desca. Essa narra d i un gruppo 
di giovani partigiani, i quali — 
r i u n i t i i n un forte reparto clan
destino d'assalto — si battono 
alla m a c c h i a c o n t r o il n e m i c o . 
Capo del gruppo, del quale fan
no parte ragazzi e ragazze, è 
Oljeg Koscevoj che assomma in 
se una ardente, giovanile bal
danza roman'ìca e una chiara 
dirittura di p e n s i e r o . 

A t t o r n o a lui s o n o i suoi m i 
gl ior i amici, compagni di scuo
la, p i o v a n i comunisti: la bella e 
fiera Uliana Gromoi a, la teme
raria e scapestrata Li u b a 
Scevzova, l'ardimentoso Sergio 
Tmljenev, il focoso ed esaltato 
Giora Arutianjanz e molli altri. 

L'attività clandestina di que
sti giovani tiene in scacco per 
molto tempo la polizia tedesca. 
F e d e l i al g i u r a m e n t o s c a m b i a 
tosi in nome della Patria, gli 
a r d i m e n t o s i e temerari ragazzi. 
dopo aver fatto saltare ponti 
e depositi di m m i i r i o n i , s p i n p o -
n o la loro audacia fino a pene
trare nel covo stesso del ne
mico 

La beffa esaspera oltre ogni 
dire la rabbia de i t e d e s c h i , i 
q u a l i raddoppiano la sorve
glianza. mentre s p u i n r a p l i a n o 
per ogni dove i loro migliori se
gugi. Ma la banda sembra ir
raggiungibile, fantomatica: l e 
a z i o n i di sabotaggio continuano 
con la regolarità di un orologio. 
Finche un giorno, approfittando 
di un lieve errore dell'organiz
zazione clandestina, la polizia 
t edesca r iesce a met ters i su l l e 
sue tracce. Uno ad uno, i giova
ni eri eroici part ig iani r e n o o n n 
pres i , impr io ionnf i e torturar» 
Ala non una sola p a r o l a sfugge 

A qualche settim.iru dall'ini/io 
dello sirillonassio di n u » a , l'espe
rienza nazionale che lu avuto 1 vuoi 
precedenti in saltuari ina positivi ten
tativi delle l'edera/ioni di Roma so
prattutto e ili Milano, è possibile 
affermare che il bilancio di questo 
primo sforzo indù a uno strepitoso 
successo della nostra campagna. 

Per niiMirare l'rftu.icu di tale 
forma di lotta basta citare quanto ci 
dicono i compagni torinesi: « Mentre 
la diri usuine de " l ' U n i t i " e stata 
raddoppiata, salendo a -3.000 copie, 
la " S t a m p a " e la " Gazzetta " han
no avuto una res« rilevantissima. 
Cioè un numero toiisidercvole di cu 
tadini, lettori abituali di questi due 
giornali, non ha ingerito la solila po
zione di veleno ed un'altra parte .in 
cora più grande di cittadini, molti 
dei quali forse per la prima volta, 
ha letto il portavoce della classe ope
raia e delle masse lavoratrici ». 

Una « seconda giornata » 
11 problema più immediato che si 

pone o™i alle nostre organizzazioni 
è quello del come rendere permanen
te il successo per ora domenicale 
dello strillonaggio. Di riflesso a que
ste « bordate • domenicali « l'Unita » 
aumenta la sua tiratura quotidiana 
« con quella gradualità che è il pri
mo segno che la maggiore diffusione 
non è soltanto un fuoco di paglia 
di entusiasmo ma ha tutte le carat
teristiche per rimanere duratura •, 
come afferma il direttore de « l'Uni
t i * di Milano. 

Tuttavia il problema è di oig..tni/-
zare ed affrettare questo graduale 
aumento e di estendere il successo ot
tenuto dal quotidiano del Partito an
che alle altre nostre pubblicazioni. 

L'aumentata diffusione de «l'Unità* 
faciliterà indubbiamente aiuhe l'au
mento della diffusione delle altre 
pubblicazioni nazionali e provinciali, 
soprattutto se le redazioni dei setti
manali sapranno tenere giusto conto 
del fatto che la lettura del quoti
diano da parte di un grande mimerò 
di las oratori implica necessariamente 
dille modifiche anche nella compila
zione dei giornali provinciali. Ma 
questo problema non si pone oggi con 
urgenza: urgente è invece far si che 
1 lettoli che abbiamo conquistato 
alla lettura della nostra stampa la 

affrontano il martirio e la mor
te. s e g u e n d o l ' e sempio del loro 
capo. Oljeg Koscevoj, l'ero fi
glio del popolo russo. 

L'intensa drammaticità del 
soggetto, la sua perfetta rispon
denza alla realtà e l'incisiva 
realizzazione da parte del regi
sta sono gli elementi del film 
che la critica ed il pubblico so
vietico h a n n o p a r t i c o l a r m e n t e 
apprezzati. Sono questi gh ele
menti caratter is t ic i di ogni o p e 
ra d'arte cinematografica degna 
di q u e s t o nome 

LORENZO QI'AGMETTI 
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AT.T.A CASA D 'ETNA C U I / F U R A 

Eduardo rievoca 
la "sua famiglia 9? 

Un- eccezionale lettura di poeti napoletani 
Vivissimi applausi allo straordinario interprete. 

Cultura di 

lemplic i tà . la passione e il brio 
caratler.sUc; di-Ila sua celebre re-
c fazione, ha tftiuto avvinto l'udito
rio che ha interroito con nutriti 

Davant ad un'cLcez.onale folla | applausi e v i v . semi, d i consenso 
intervenuti ha p r t o o p e r pr imo i l e inimauiiii. le fant.-.s.e. le pas'-.o 

Ieri alle ore 18 s'è inaugurata 
coi l'.iitervcnto d. Eduardo De 
F.' .ppo la Casa della 
I»< ma. 

d. 
la parola Mario Socrate, del la .Se
greteria della Casa della Cultura. 
il quale ha dato alcuni cenni «ul 
programma di quest'anno che ve 
drà un grande c:clo di conferenze 
e d.batt.ti con relnz.oni di un gran 
nuirero di uomini di cultura, ita-
1 an, e straniar;, da Zai'attini. D e 
Sica e De Fi l ippo a Bianchi Ban-
dir.elli. Demarco. Ugo Vittorini . 
Tosatti . I^urice l la , Zafred. Turchi 
Costarell:. Ra;mond . Dcbenedett i . 
Ferrata, Viscout. , Aragon. Claude; lettura JI è stretta intorno al pò 
Morgan. Elsa Triolet, Balbo, Berti .j p 0 ] a r e autore e attore napoletano! 

ni. il tormento che la voce di 
Eduardo evocava nella sua «trnor-| 
d.r.aria lettura. L'inaugurazione 
della Casa della Cultura è termi 
nata con un prolungato e caloroso 
applauso del pubblico al quale 
Eduardo, r.ngraz'ato a nome di tut
ti i soci dalla s.priora Renata De-
bened"tti. ha r.'.-posto con un ca
loroso arrivederci. 

Tra la folla che al terjnine della 

doi"»nica divengano abituali. Per 
tacilitare questo .101 pensiamo che si 
debba trovare per ora la possibilità 
di una ifco';i/.i £*< r»;.i/,t settimanale 
dedicata allo s>. .donaggio 

Questa seconda ciorn.ua può esseie 
in linea generale la giornata del r>:e<-
c.ito, giorno Ì.HIK.UO, a scadenza h>«a 
settimanale she tr id * tonalmente por
ta nelle piazze moltitudini di lavo-
la ion . Il ciorno di meri aio è d più 
propizio pn»i(> perche porta in piaz
za l'uomo d'affari della famiglia con
tadina, artigiana e della p igo la im
presi, desideroso di (.onoM-ere e di 
sapere ciò ihe due la nostra stampi: 
>ecottdo perchè porta in piazza la 
donna di c.isj, che più facilmente 
comprende la necessiti di educarsi; 
tirzo perchè nel giorno di meicaio 
generalmente vengono trattate le que
stioni ihe 1 (guardano 1 prezzi che sal
gono, 1 profittatori the speculano, le 
tasse che crescono, ecc. Tutto è nel 
suo giusto ambiente, l'ambiente del 
lavoro e della produzione, l-'d è ver
so questo ambiente che gli sforzi 
futuri delle nostre organizzazioni de
vono indirizzarsi. Infatti anche ve 
l'aumento della diffusione è una ne
cessità generale in città e in prov in
da e in tutte le Regioni, non vi è 
dubbio che verso strati particolari 
(contadini, artigiani, piccoli impren
ditori. donne per es ) maggiore è la 
necessità di far giungere il nostro la
voro Nei grandi centri il problema, 
si può dire, è ora di rendere più ca
pillare la mobilitazione, è di evi
tare che siano solo i soliti i co atti
visti che fanno tutto, e quindi fan
no anche lo strillonaggio, a muover
si e di far sì invece che le organiz
zazioni di Partito (cellule, sezioni) 
diano vita all'organizzazione ormai 
affermata dagli Amici de « l'Unità •. 

Per la campagna, invece, dove l'or
ganizzazione di solito è meno elti-
cientc e dose in prevalenza vivono 
le categorie della piccola borghesia 
artigiana e contadina, allo scopo di 
rendere permanenti i primi vincessi 
dello strillonaggio, per ora. bisogna 
puntare ancora di più su questa se
conda giornata settimanale, sulla 
giornata del mercato. 

La lettura dei periodici 
Anche la lettura dei periodisi l 

molto più scarsa nelle campagne e 
a questo è possibile ovviare realiz
zando almeno una buona diffusione 
del quotidiano ciò che non elimina il 
desiderio di sapete dei lavoratori ma 
al contrario lo stimola sempre di più. 
Alle difficolti che indubbiamente 
presenta Io strillonaggio del giornale 
nel giorno di lavoro si può ovviare: 
1) cercando di attivizzare maggior
mente talune categorie di compagni 
quali i disoccupati e le donne, per e«.; 
*) facendolo strillare anche duran'c 
l'interruzione del lavoro di mezzo
giorno: utilizzando l'aiuto anche dei 
piccoli gruppi di operai che vi sono 
sempre arnhe in quei centri di pro
vincia nei quali il mercato di solito 
dura fino a pomeriggio inoltrato. Il 
pagamento degli abbonamenti con se -
neri in natura può es«ere un a'tio 
mezzo per contribuire al miglio'a-
mcnto del primo successo in quarto 
per molti contadini in certi periodi 
dell'anno è molto più facile disporre 
di alcuni chili di grano che dell'equi
valente in denaro. 

Nulla si deve lasciare intentato: 
dobbiamo assolutamente raggiungere 
l'obiettivo dello strillonaggio di mis 
ta anche nella giornata di mercato. 
Riusciremo cosi ad avvicinarci al
l'obiettivo di rendere permanente la 
diffusione che oggi abbiamo solo 'a 
domenica. 

B R I N O C.OMBI 

la oarola Gerardo 
eruno pn-si nt; numeros s ' .me per Pcsent i ecc. 

Ha pr. so poi la paroia vjejd.sju s o r . , : { à 6el n 1 0 n d o letterario, ar-t 
Guvrr . sr . .1 quale con b r e v i j w r o l e t ^ ^ p ^ ^ M a r , a p G o f 

fredo Re!>r.c 

Conferenza slampa 
sulle Olimpiadi della Cultura 

Negaiv-.lle, Ahcata . 

ha introdotto Eduardo De Fil ippo 
che tWi'accogl .vre l'.ivv.lo di inau
gurare !a Casa della Cultura di (a Lir.c. I ^ n g o 
R i m a aveva manifestato l ' .nunz .o - ' Amendole € Pojtt ta , a Ercole Pat 
ne di presentare agli am.c . romani ti. S.b:lla Aleramo. Giacomo De-
- la .sua f a m i g l i a - , quella d e . gran- bér.edttti . .Toviiie. D.na S a " o h . Ca
di poeti popolar, napol i tan . . da Di s T >-a na S«vt»;u. Bertolett i 
Giacomo, a Gald.cr. . a N.colai - ' - ' , Petn .n i 
Bov .o , le p.u care e forti - v o c i d» v.car. . a ^...r».,.. «.... . ». 
dentro - d Eduardo. 

. . . „ , , U n a Conferenza S t a m p a s u l l e 
e poht .co. da Maria e Gof ^ d j C u l t u r a l i d e n a C f ! „ . 

ad Anna Proclemer - ̂ ^ « ( c o n c o r ! : I naz ional i Hi 

pi CT05S . 

Vicar.. B S!r,rf' 
SaMo. G P. Caliccar 

io. 
Cut usr». Ca-

I ar te f igurat iva, mimica, por?!», 
ì narrat iva , teatro , r i n o m a , rad io , 
I c r o n a c a , monograf i e . inehie5te J 

j e c c . ) . avrà luo^o oggi a l l e ore 17 
•n Via degl i A s t a l l i . 1 

I P a r l e r a n n o : Corrado A l v a r o , 
P a i m a B u e a i e l l i . L u d o v l e o Q u a -

L.i lettura de. vers: d: quest i p r o n \ Tu-cato. Greco. Z e \ . . Peppt ! r o n i . Tot i S c i a l o j a , G i u s e p p e Un

cinici rn 
mani la - f a m u l i » dei grandi poeti napoletani • dnfle loro In b o r o ; impavidi, essi |p . .et i . dett: oa De Fii .ppo con U.Ut Sant .s . Libero de L bero. Igarott l . 

17 Appendice de//'UN/TÀ 

LA MADRE 
aranci© romanzo eli 

MASSIMO GOKKi 

testa. . . ri

c h i a m e r ò u n 

r i s p o s e r a p i -
non occorre. . . 

Q u a n d o l e gr ida s i f ecero p i ù 
i n s i s t e n t i . P a o l o d i s s e : — Io. c o m 
p a g n i . v i d i c o di a b b a n d o n a r e ti 
l a v o r o fin c h e n o n v e n g a r i t irata 
l 'ordinanza de l k o p e k . 

S e g u i r o n o d e l l e p a r o l e ag i ta te -
— H a t r o v a t o d e g l i i m b e c i l l i ! 
— Cosi b i s o g n a fare ! 
— U n o s c i o p e r o ! 
— P e r u n s o l o kopek. . . 
— E b b e n e ? *Tno s c i o p e r o ! 
— M a n d e r a n n o v ìa tut t i ! „ 
— E chi l a v o r e r à ? 
— G e n t e c e n'è s e m p r e ! 
— Ma ch i? ì crumiri! . . . 
— E io d o v r ò d a r e ogni m e 

s e a l l e z a n z a r e t r e rubl i e s e s 
s a n t a kopek. . . 

— T o c c h e r à a 
P a o l o s c e s e e 

a l la m a d r e . 
Tut t i i n t o m o 

re , d i s c u t e n d o 

tutu: 
si m i s e a c c a n t o 

f a c e v a n o r u m o -
l 'uno co l l 'a l tro . 

a g i t a n d o s i , g r i d a n d o 
— Lo sciopero non riuscirai — 

d i s s e Rib in . a v v i c i n a n d o s i a P a o 
lo — P e r q u a n t o la g e n t e s ia 
ge losa de l s u o k o p e k . h a n n o 
tutt i paura Forse un t r e c e n t o ti 
sosu'-ranno, ma n o n di più. C o n 
de i la g e n t e s i m i l e n o n c'è nu l la 
da fare ! 

P a o l o taceva. ' D a v a n t i a lui si 
a g i t a v a il v o l t o n e r o , i m m e n 
s o de l la folla e l o g u a r d a v a n e -
g h occhi c o n ins i s t enza . A c u c e 
g ì : t r e m a v a , gl i p a r e v a c h e tu t t e 
l e s u e p a r o l e f o s s e r o s p a . t t e 
s enza lasc iar traccia fra que i la 
g e n t e , c o m e rade g o c c i e di Mog
gia in una landa r iarsa . 

U n o d o p o l 'altro si a v v i c i n a 
r o n o a lui gli operai , l o d a v a n o il 
s u o d i s corso ed e s o n m e v a n o il 
loro d u b b i o sul la r iusc i ta d e l l o 
s c iopero , si l a m e n t a v a n o c h e il 
p o p o l o n o n capisca 1 suoi <ntcres-
s ; e la sua forza. 

E d : torno a ea«a tr i s te e s t a n 
co. D i e t r o d i lui c a m m i n a v a n o la 

m a d r e e Sisovv. e a c c a n t o R i b i n 
P e r tu t to il g i o r n o P a o l o , c u 

po. s t a n c o , s t r a n a m e n t e t u r b a i o , 
a n d a v a di qua e di là . i suoi o c -
ci a r d e v a n o c o m e s e c e r c a s s e r o 
q u a l c h e cosa . Q u a n d o la m a d r e 
gli c h i e s e t i m i d a m e n t e : — P a o 
lo . c h e ha i? 

— Mi d u o i e la 
s p o s e p e n s i e r o s o . 

— Va a letto. . 
m e d i c o . 

Lui la g u a r d ò e 
d a m e n t e * — N o . 
passerà da sé. . — E prosegu i n a 
t u r a l m e n t e . — S o n troppo g i o 
v a n e e d e b o l e ! E" propr io cos i ! 
N o n h a n n o c r e d u t o al la m i a v e r i 
tà. n o n l 'hanno ì e g u . t a . forse i o 
n o n l'ho saputa esporre . . . E a d e s 
s o m i pare c o m e se a v e s s i p e r 
d u t o q u a l c h e cosa. . . mi s e n t o cosi 
male . , mi v e r g o g n o di m e s t e s s o . 

El la g u a r d a v a il s u o v o l t o t r i 
ste . c ercava di cap ire l e p a r o l e 
de ' figlio, ma non vi r i u s c i v a . 

E v o l e n d o conso lar lo de l la «con
fitta pati tp gli d's-se s o t t o v o c e : — 
N o n ti d i s p e r a r e . n o n ti t o r t u 
rare.. . Ogg i n o n ti h a n n o c o m 
preso . d o m a n i ti c o m p r e n d e r a n n o . 

— Si d e v o n o c o m p r e n d e r e . ! . . — 
e s c l a m ò In: con forza 

— E c c o ved i anch ' io c o m i n c i o 
a v e d e r - 1» tua v e n i a . . . 

P a o l o ! • s ' a v v i c i n ò : — T u , 
m a m m a tu sei una buona c r e a 
tura.. . e - s i v o l s e a l t r o v e . 

Ella t r e m ò c o m e s e le s u e p a 
ro l e l a v e s - e : o scot ta ta , si strm.se 
la m a n o "ili c u o r e e s'aMontanò 
Portandos i c o m e u n tesoro la s u a 
frase af le t tuosn . 

X I . 

D u r a n t e In not te , m e n t r e la m a 
dre d o r m i v a ed il figlio se n e 
s t a v a a >tt«> l e g g e n d o , v e n n e r o i 
g e n d a r m i e c o m i n c i a r o n o a fru-
g ? r d a p p e r t u t t o , n e l cor t i l e , ne l 
letto . . . 

L'ufficiale dal v o l t o g ia l lo si 
c o m p o r t ò c o m e la pr ima v o l t a , ir
r idendo . beffando, p r o v a n d o q u a 
si g u s t o a s c h e r n i r e ed offendere . 

La m a d r e s e d e v a tac i turna :n 
u n a n g o l o .senza t o g l . e r e lo s g u a r 
d o dal v o l t o del fisho Quest i si 
s forzava di n a s c o n d e r e la propria 
a g i t a z i o n e , m a q u a n d o l 'ufficiale 
r ideva , le s u e dita si m u o v e v a n o 
n e r v o s a m e n t e ed e l la s e n t i v a 
q u a n t o s forzo d o v e v a fare lui per 
non r i s p o n d e r e al g e n d a r m e . 
q u a n t o duro gli r iusc i s se di s o p 
por tarne gli s chern i Ora la m a 
dre non a v e v a p iù tanta patir* 
c o m e al la pr ima perqu i s i z ione . 
s e n t i v a c r e s c e r e l 'odio v e r s o quel 
grigi ospit i not turni dagl i speroni 
ai tacchi , e q u e s t o od io faceva t a 
cere l ' inqu ie tud ine . 

P a o l o le sus surrò : — Mi p o r t e 
r a n n o via 

Lei . a b b a s s a n d o 11 capo , r i s p o 
s e s o t t o v o c e . — C o m p r e n d o . . 

Ella c o m p r e n d e v a e p e n s a v a : 
— L o m e t t e r a n n o in p r i g i o n e 

p e r c h è oggi ha par la to agli o p e - l 'uff iciale che la g u a r d a v a con u n 
rai. Ma q u e l l o c h e ha d e t t o lui . s o g g h i g n o feroce Le s u e labbra 
Io a p p r o v ? n o tut t i : tutt i , d u n q u e , t r e m a v a n o . 1 baffi si d r i z z a v a n o ; 
d o v r a n n o v e n i r e in s u o a i u t o e a l la V l a v i i i a pareva c h e n o n 
in pr ig ione ci res terà p o c o . a s p e t t a s s e a l t ro c h e di v e d e r l a 

Ella v o l e v a abbracc iar lo . p : a n - p i a n g e r e e s u p p i . t a r e . Ma lei m e 
gere . con lui . m a a c c a n t o s tava c o i - e tu t te '.e propr ie forze, LCTLÒ 

. trattenendo 11 respiro auMurrò: Arrivederci Taolo!... 
(d>s. di De Amicit) 

di par lare il m e n o pos - ib i ì e , 
a b b i a t i - e ;1 tiglio e, trattene urlo 
il r e s p n o . .vjs-iirrò: — A r r i v e 
derc i . Paolo . . . hai p r e s o tut to 
q u e l l o c h e ti occorre? 

— T u t t o . N o n alTannarti! 
— D i o ti protegga. . . 
Q u a n d o l 'ebbero por ta to v i a , la 

m a d r e s e d e t t e sul la panca e c h i u 
d e n d o gii occhi si m i s e a s i n 
gh iozzare . 

A p p o g g i a t a al m u r o c o m e g ià 
a v e v a fatto a l tre v o l t e s u o m a n 
to , oppressa dall angosc ia e dal la 
c o n v i n z i o n e del la propria -impo
tenza. s ingh:oz. /ava a l u n g o l e n 
t a m e n t e e m o n o t o n a m e n t e , col 
c a p o rovesc ia to , v e r s a n d o in que i 
s ingh'ozz i il do lore del c u o r e f e 
rito E d a v a n t i al s u o s p i n t o c o 
m e una m a c c h i a inde l eb i l e r i m a 
n e v a la faccia g ia l la dai baffi 
radi , i cui occhi la g u a r d a v a n o 
con un s o g g h i g n o di g io ia . Ne l 
s u o p e t t o si m o l t i p l i c a v a l 'odio 
c o n t r o coloro i n e t o g l i e v a n o il 
figlio alla m a d r e so lo p e r c h è q u e 
sti cercava la ver i tà . 

F a c e v a freddo, contro i v*»r; 
b a t t e v a la pioggia , e p a r e v a c h e 
nel la not te , a t torno a l la casa , g i 
rassero degl i spettr i grigi in a g 
guato , sp*>ttn da l l e braccia l u n g h e 
e d a l l e larghe facce rosse senza 
occhi . 

— P e r c h è non h a n n o p r e s o a n 
c h e m e ? — p e n s a v a la m a d r e . 

Si s ent i il fischio de l la m a c c h i 
na che c h i a m a v a gli u o m i n i al l a 
voro. Ogg i l urlo era p r o f o n d o , 

c u p o e m a l s i c u r o . La porta *l 
apri e c o m p a r v e Rib in . 

Si f e n n ò d a v a n t i a le: e, t o -
g l . endos i col p a l m o del la m a n o 
le g o c c e di p .ogg ia dal la barba . 
d o m a n d ò : — I.o h a n n o por ta to 
v ia? 

— L o h a n n o puntato v i a . que i 
m a l e d e t t i ! — r i spose lei con 'in 
s o s p i t o . 

— C h e v o ! e t e farci? — d:sse 
Rib in con un s o m s o mel=mcon:c. . . 
— S o n o .stat. a n c h e da m e , h a n 
no frugato , t a s t a t o d a p p e r t u t t o . 
M h a n n o insu l ta to , è v e r o ; i ra 
non mi h a n n e affatto offeso . Gra 
h a n n o l e v a t o di m e z z o Pao'.o, 
d u n q u e ! 

S: cap-.sc4 ' il d ire t tore f* un 
s e g n o , il g e n d a r m e n e fa u n a'.tro 
e lo l e v a n d. mezzo . Si fan.-i^ d* 
c o m p a r i 

Gli uni m u n g o n o il popolo , gli 
altr . lo r e g g o n o per le corna . 

— D o v r e s t e ventre in s o s t e g n o 
di P a o l o ! — e s c l a m ò la m*dre , 
s l z a n o o s l . 

— Ma c h e ! E' imposs .b i l e . . 
Quel l i n i n n o acqu i s ta to energ ia 
a t t r a v e r s o «ecol i . , ci h a n n o i n 
fitto dei chiodi nel cuore . C o m e 
p o s s i a m o destarci tutti in una 
vo l ta? pr ima bisogna c h e ci 
e s t r a g g a n o i chiodi .. sono : c h : o -
d: c h e ci imnedi<cono d: r iunire 
i nostr i cuori-.. 

E con a m a r o sorrìso se ne a n 
dò col s u o p a s s o pesante Mim<»n-
fanrlo l 'angoscia dell;»' < • col 
grave fa ta l i smo H-1' •> 

(Continua) 
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