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ALESSANDRO PVSK1N 

strano convito 
RACCONTO 

ì'à 

E' notorio c h e S h a k e s p e a r e e 
W a l t w Scott presentano i becch i 
ni c o m e gente i lare e faceta per 
colp ire la nostra i m m a g i n a z i o n e 
col contrasto . Il rispetto del la ve
rità ci obbl iga , invece a non se
guire il loro e sempio e a dire c h e 
il carat tere de l l ' impresar io fune
bre di cui s t i amo per parlare ri
s p o n d e v a per fe t tamente al la sua 
profess ione . Adr iano Prokhorov 

tutti e d u e ; tutti s a l u t a r o n o i 
fornaio e così di segui to . D o p o 
tutti quest i sa lut i reciproci , Your-
ko, \ o l t o s i \ r r s o il suo \ i c i n o , ' 
gr idò: < A n d i a m o , p i cco lo padre , 
bevi a l l a sa lute dei tuoi m a c c a - ' 
beil >. T u t t f s c o p p i a r o n o a ridere;! 
il m e r c a n t e di bare, c o l p i t o ne l la ; 
sua d ign i tà , aggro t tò le cigl ia . 
N e s s u n o si a v u d c di questa mos
sa. Gl i invitat i c o n t i n u a r o n o a 

era spesso mesto e pensieroso, bere,. S u o n a v a n o i vespri , q u a n d o 
R o m p e v a il s i lenzio so lo per rim-Sessi s 'a lzarono da tavola . 
proverare le sue figlie q u a n d o le; Il m e r c a n t e di bare r i tornò a 

casa e b b r o e furioso. « E c h e ! il sorprendeva alla finestra a guar
dare i passant i , o p p u r e per d i s cu 
tere il prezzo del le bare. 

Ora , s e d u t o a c c a n t o al la fine-
ptra e sorbendo la se t t ima tazza 
di tè, Adr iano , com'era sun abi 
tudine, faceva tristi riflessioni. 
R i c o r d a v a il d i l u v i o c h e otto gior
ni pr ima, v i c ino al le mura del la 
c i t tà , a \ e v a c o l p i t o il corteo fu
nebre d'un brigadiere a riposo. 
Com'erano tornati indietro i m a n 
folli, tutti i mante l l i ristretti , ed 
i cappe l l i s format i ! Ecco, era co
stretto n fare pensieri lugubri 
p o i c h é la sua vecchia riserva di 
ves t iment i funerari era in uno 
fitato l a m e n t e v o l e ! 

Tre colpi battut i al la porta in
terruppero ques te riflessioni. 

— Chi è? — chiese P r o k h o r o v 
La porta si apri . Un u o m p che 

poteva , a pr ima vista, r iconoscersi 
per un art ig iano tedesco, entrò 
nel la s tanza , s 'avv ic inò a l mer
c a n t e di bare e con ar ia a l l egra : 

— S c u s a te mi , m i o a m a b i l e v i 
c ino , s cusa temi se vi d i s turbo . 
Ero i m p a z i e n t e di conoscerv i . Io 
s o n o ca lzo la io . Mi c h i a m o Got t -
l i eb S c h u l t z ed a b i t o al l 'a l tra 
parte de l la v ia , in q u e l l a p i cco la 
casa d i r i m p e t t o a l le vos tre fine
stre. F e s t e g g i o d o m a n i le m i e noz 
z e d 'argento e sono v e n u t o ad 
inv i tarv i a p r a n z o con noi , ass ie 
m e a l l e v o s l r e figliole; n o n fate 
c o m p l i m e n t i ! 

L' invito fu a c c e t t a t o con b u o n a 
graz ia . Il m e r c a n t e di bare p r e g ò 
i l ca lzo la io di metters i s e d u t o e 
gl i offrì u n a tazza di tè . La n a 
tura a p e r t a di Got t l i eb S c h u l t z 
permise a l l a c o n v e r s a z i o n e di di 
ventare cord ia le . 

— C o m e v a n n o gl i affari a 
v o s t r a s ignor ia? — d o m a n d ò 
A d r i a n o . 

— E h ! Cos ì cos ì — rispose 
Schu l t z . — N o n m i p o s s o l a m e n 
tare , b e n c h é la m i a m e r c e diffe
r i sca da l l a vos t ra : u n v i v o , in 
fatt i , p u ò b e n fare a m e n o degl i 
s t iva l i , m a un m o r t o n o n p u ò v i 
v e r e s enza b a r a ! 

— E' v e r o — rispose A d r i a n o . 
i— U n v i v o c h e n o n sa c o m e p a 
gars i gl i s t iva l i , p u ò bene , n o n v i 
d i s p i a c c i a , a n d a r e , a p i e d i - n u d i ; 
m a il p i ù p o v e r o dei mort i a v r à 
s e m p r e la s u a bara, la p a g h i o 
n o n la p a g h i . 

Cos ì p a r l a n d o , i loro discorsi 
Si p r o l u n g a r o n o a n c o r a q u a l c h e 
t e m p o . Po i , il c a l z o l a i o si a l z ò , 
p r e n d e n d o c o n g e d o da A d r i a n o e 
r i n n o v a n d o l ' invito. 

L ' indomani a m e z z o g i o r n o in 
p u n t o , P r o k h o r o v con le figlie 
u s c ì da l l a s u a n u o v a casa , p e r la 
p o r t a del cort i le , e tutt i e tre si 
r e c a r o n o da l loro v ic ino . 

I l s ignore e la s ignora S c h u l t z 
a s s i e m e a l l a loro figlia Lot tchen , 
r a g a z z a d i d ic iasse t te a n n i , m e n 
tre p r a n z a v a n o c o n gl i inv i ta t i 
f a c e n d o g l i onor i di c a s a , a i u t a 
v a n o la c u o c a a servire . L a birra 
c o l a v a a finmif Yourko m a n g i a v a 
p e r quattro . A d r i a n o g l i teneva 
teata. 

S i b e v v e a l l a sa lu te d i tut te l e 
art i e d i tutt i i mest ier i , po i a 
q u e l l a di ogn i p e r s o n a i n par t i 
co lare ; si b e v v e a l l a s a l u t e dei 
maes tr i , p o i a que l la dei s o t t o -
maes tr i . I c o n v i t a t i infine c o m i n 
c i a r o n o a sa lutars i r e c i p r o c a m e n 
te . Il sar to s a l u t ò i l c a l z o l a i o ; 
quest i , il sar to ; il fornaio li s a l u t ò 

fiei 
a 

e 
mio mest iere (gr idavo a v o c e a l 
tissima) sarebbe da m e n o degl i 
nitri? m e n o onorevole? . . . Mercan
te di bare non vuol d ire fratel lo 
di boiu. Lo p r e n d o n o per una 
farsa q u e s t o i m p i e g o ? N o n c'è 
d a \ vero di che r idere! A v e v o pro
get tato di invitarl i a prendere il 
trenino e di offrire loro un fest ino 
a Bult bazar , ma , perdio , non lo 
forò d a w e r o ! Non lo farò... que l 
li c h e invi terò , s a r a n n o i miei 
cl ienti , i mort i or todoss i ! >. 

— V e d i a m o , p i c c o l o padre — 
disse lo servo tog l i endogl i le scar
pe — p e r c h è farnet i ch i? Inv i tare 
i morti a prendere il trenino, c h e 
orrore! 

— Ed io, perdio , ti g iuro c h e 
li inv i t erò — rispose A d r i a n o — 
e non p iù tardi di d o m a n i . E s ia te 
i b e n v e n u t i , cari c h e ci nutr i te ; 
qui , d o m a n i sera, vi c o n v i t o a l 
z a n d o il b icchiere . 

C o n ques te paro le il m e r c a n t e 
di bare r a g g i u n s e il l e t to e b e n 
presto c o m i n c i ò a russare . 

A d r i a n o credet te ad u n certo 
m o m e n t o di sent ire rumore di 
passi in casa . , 

— C h e d i a v o l o T U O I dire c i ò -
ensò. Le g a m b e gl i t r e m a r o n o : 

s t a n z a era addir i t tura p i e n a 
di mort i . La luna , a t t raverso la 
finestra, i l l u m i n a v a i loro volt i 
g ial l i e b lu , le loro b o c c h e s p a l a n 
cate, i l o r o occhi vuot i , i loro 
nasi tagl iat i . . . A d r i a n o r i c o n o b b e 
con terrore tutti co loro c h e a v e v a 
c h i u s o n e l l e bare e, ne l l 'u l t imo 
venuto , r i conobbe il br igad iere 
s eppe l l i t o d u r a n t e l a t e m p e s t a . 
Tutt i , d o n n e e uomin i , c i r c o n d a 
rono il m e r c a n t e di bare , l o s a l u 
tarono e lo c o m p l i m e n t a r o n o ; 
tutti , t r a n n e u n p o v e r o d i a v o l o 
c h e non a v e v a p a g a t o n u l l a per 
essere s e p o l t o e c h e , i m p a c c i a t o , 
v e r g o g n o s o per i suo i s tracci , s e 
ne s t a v a s o l o in un c a n t u c c i o . Gl i 
altri e r a n o c o n v e n e v o l m e n t e ve
st i t i ; le m o r t e in cuffie e nastr i ; 
i mort i , mi l i tar i in u n i f o r m e , mer 
c a n t i in ab i t i da festa. 

— A l t u o inv i to , P r o k h o r o v — 
disse il br igad iere in n o m e di tut
ta que l l 'onorevo le c o m p a g n i a — 
noi ci s i a m o a l za t i ; l a g g i ù non 
son r imast i a l t ro c h e quel l i g ià 
tutti c o n s u m a t i e quel l i c u i non 
resta p i ù c h e l'osso so t to la p e l l e , 
m a qui c e n'è a n c h e u n o che n o n 
h a p o t u t o resistere a l des ider io 
di venire. . . 

N e l l o s t e s so t e m p o , u n p i c c o l o 
sche le tro s i fece l argo tra la fo l la 
e si a v v i c i n ò a d A d r i a n o . Il s u o 
c r a n i o sorr ideva a f f e t tuosamente 
a l m e r c a n t e . 

— N o n m i riconosc i p iù , P r o 
k h o r o v — disse Io sche le tro . — 
N o n ti r icordi del sergente a ri
p o s o P i o t r P e t r o v i t c h Kour i lk in 
a l quale , ne l 1799, vendes t i la tua 

Pr ima b a r a ? Era d'abete e m e 
hai d a t a p e r q u e r c i a ! 
A ques te paro le lo sche l e t ro 

aprì le bracc ia . A d r i a n o l a n c i ò un 
ur lo e c o n g r a n d e s forzo lo re
spinse . P i o t r P e t r o v i t c h v a c i l l ò e 
c a d d e a pezz i . U n m o r m o r i o d' in
d i g n a z i o n e si l e v ò tra i mort i . 

* * * 
Il so le i l l u m i n a v a g ià d a t e m p o 

il l e t to su c u i g i a c e v a il m e r c a n t e 
di bare. 

Egl i apr i g l i occh i e v i d e i n 
nanz i a s é la serva c h e p r e p a r a v a 
il s a m o v a r . 

UN'ARTICOLO DI GIANCARLO PÀJETTA 

// nostro "Mese„ è diverso 
da quello dei comuni calendari 

E' più lungo di trenta giorni ed è costellato da migliaia di Feste - Come 
si aiutano i ritardatari - L'importanza politica delle nostre manifestazioni 

FIRENZE — La grande festa nazionale della * Stampa comunista > 
che si svo lge a l l e Cascine è già iniziata. In piazza della Repubblica 
è stato insta'lato un cartel lone-pianta che iodica ai compagni pro
venienti da tutta Italia la s istemazione topografica del parco fiorentino 

Ci JOIIO dei mesi di } i giorni, e 
! degli anni di 366, e questo tutti lo 
fanno da tanto tempo; ma che ci 
fossero dei mesi lunghi come quello 
che è stato dedicato quest'anno alla 
stampa comunista, molti lo ignorava
no fino a questi giorni. E* un mese 
lunt;o migliaia di feste, lungo 300 
milioni di lire. 

Molte Federazioni e molte Sezioni 
o hanno voluto cominciare ad ago-

kto ed hanno fatto bene; hanno preso 
lo slancio e ai primi di settembre si 
tono trovate con parecchie feste già 
fatte. Si sono trovate con una espe
rienza già fatta e buona per orientare 
i ritardatari e quello che non è meno 
importante anche con un buon gruz
zolo di milioni. Vedete Napoli che 
il 4 settembre ha consegnato y milio
ni al compagno Togliatti; vedete 
Reggio Emilia che il 28 agosto ha te
nuto una splendida festa provinciale 
e ha versato subito dopo 4 milioni e 
mezzo; vedete Terni che il giorno 11 
ha consegnato la somma che le era 
stata fissata e Roma che all'apertura 
aveva già raccolto più della metà e 
che il 18 ha superato il traguardo. 

Ma quello che importa in questo 
momento non e di vedere chi è par

tito prima; quello che importa oggi 
è di sapere che tutti possono e de
vono arrivare fino in fondo alla corsa. 

Il « Mese *, sia chiaro a tutti, non 
finisce il 30 di settembre. Non c'è 
tempo da perdere o da aspettare, ma 
non bisogna dimenticare che il « Me
se » è di j o o milioni per il Partito « 
per ''l'Unità " e può occupare ancorj 
qualche settimana di ottobre. 

Una festa in ogni Sezione 
Cosi in questi ultimi giorni di set

tembre si tratta di fare un bilancio, 
ma non al modo di chi distribuisce 
qualche critica e trac un sospiro escla
mando « bene o male ne siamo fuori * 
N o davvero, bisogna guardare a 
quello che si e fatto per trarne degl'i 
insegnamenti e adoperare subito gl'in
segnamenti per raggiungere il traguar
do che è stato fissato e superarlo, co
me deve volere un comunista una 
volta che un obiettivo e stato deter
minato dal Partito. 

Una festa in ogni sezione: sono ri
maste indietro naturalmente le sezio-
ni più deboli. Disogna aiutarle; biso
gna mandare qualche attivista; sce
gliere i buoni oratori, anche se il po
sto non è che un piccolo nucleo di 

LO SCISSIONISMO NACQUE ALL'OMBRA DELL'ERP 

Breve storia dei quattro 
sindacati "liberi e indipendenti,, 

Tra malumori e rivalità nascono i sindacatini - / rimbrotti americani - Una 

lettera sensazionale di Thomas ad Acheson - "Li volete o no questi dollari f',, 

I BORGIA ! 
O-raxLde romanzo storico 

di MICHELE ZEVACO 

IL C A V A L I E R E DI R A G A S T E N 8 
...« egli aveva un'espressione fiera sotto i fanghi capelli, gli occhi 

vivi e penetranti, e topi attuto un'aria d'ingenua gaiezza che ritplen-
deva sul suo viso.. » (Cap. I ) . 

Leggete domenica prossima la prima 
puntata su ul'Unitàìr. . 

Tutta la storia dello scissionismo 
italiano comincia dall'ERP. I dollari 
americani sono i numi tutelari che 
accompagnano per mano , attraver
so la loro avventurosa storia, i no
stri sindacalisti •* veramente liberi 
e indipendenti ». 

La prima aperta r ibel l ione alla 
CGIL, (fino allora si era trattato di 
crumiraggio spicciolo e sotterraneo) 
Pastore, Parri e Canini la fecero 
nel segno dell'ERP. Fu quando, nel 
marzo dell 'anno scorso essi si reca
rono a Londra, per la * Conferenza 
dei sindacati delle -nazioni aderenti 
al Piano Marshall». Quattro mesi 
dopo, la prima scissione e ra fatta. 
Pastore se ne uscì dalla CGIL. La 
Conferenza di Londra era stata pro
mossa e finanziata dall'AFL e dal 
CIO; che cosa in quell'occasione 
Jimmy Carey disse e promise a 
Pastore non è facile a saperti. Co-
munque se ne sono viste le conse
guenze. 

Secondo tempo. Marzo di que
st'anno (il marzo chiama dollari). 
Pastore e Canini — i l pr imo già 
» libero e indipendente », il secon
do ancora no — partono in volo 
per gli Stati Uniti. Oggetto del 
viaggio, ancora una volta, l'ERP, 
ossia la solita ~ Conferenza sinda
cale interaa2ioriflte per il piano 
Marshall ». In America Pastore e 
Canini s'incontrano con funzionari 
del Dipartimento di Stato, s'incon
trano con Antonini, Dtibmsfci e 
Vanni B . Montana, s'incontrano con 
il ~ socialista » Norman Thomas, 
presidente del Post War Council. 
Quello 'che questi signori abbiano 
detto e promesso agli inviati delle 
ACLI e di Saragat non è facile a 
sapersi. In ogni modo, due m^si 
dopo la seconda scissione era fatta. 
Anche Canini era -> libero e indi
pendente ». 

Ma ecco che cominciarono i guai. 
Fendersi, non fondersi? La prima 
scissione, quella cattolica, era nata 
male, era nata sotto « n troppo pa
lese controllo c ler icale . Il Congres
so delle ACLI, da cui prese le mos-
te la cost i tuzione de l la LCGfL., era 
stato dominato troppo apertamente 
dall'alta figura di monsijrnor Cirar-
di. 1 » laici» saragattiani avevano 
protestato. - Tardiva m a n o tesa de l 
le ACLI». dicevano a quell'epoca i 
titoli del l 'Umanità . D : conseguenza 
fu creata la FIL, e invece di un'or
ganizzazione scissionista se ne eb
bero due. Anzi tre, perchè alcun» 
d.c. (Gronchi e Rapelli). alcuni p i -
svili /"D'Aragona e Bonfantini) e al
cuni corporativisti fascisti (Fonia-
n e l l o dettero vita al ~ Movimenta 
per la Costituente sindacale», che 
cercava di darsi una facciata •» apar
titica ». 

In America sono cominciati i ma
lumori. Ci SÌ è accorti di aver spe
so male i soldi, o almeno troppo af
frettatamente. Sono cominciati an
che laggiù i contrasti. 

Grosso modo , fé correnti che zi 
sono formate sono due. Una fa capo 
direttamente» al Dipartimento di 
Stato, ed è forse la corrente più 
rtaltstica. Ad immagine e somi
glianza del o o c e m o ital iano, i fun
zionari del Dipartimento vorrebbero 
veder sorgere il p iù rapidamente 
possibile uva sola confederazione 
anticomunista, sorta dalla fusione 
pura *> semplice di LCGIL e FIL « 
diretta praticamente dai democri-
stiani. I democristiani sono la gen
te p iù sicura sia •per il Drpartimen-
ta di Stato che per il Vaticano. 

La seconda corrente fa capo ai 
socialisti di Norman Thomas e ai 
sindacalisti di Antonini e Ditbinski 
Questi vorrebbero fare le cose pii 
delicatamente, con maggiore ~ clas
se ». LCGIL e FIL — dicono — sono 
pia praticamente squalificate; tutti 
sonno, in Italia, che sì tratta di or
ganismi di partito, » p e r di p i ù di 
partiti al governo. Occorre dare un 
contenuto p iù « socialista » al sin
dacalismo anticomunista italiano; 
occorre p~ima di tutto riuscire a 
rimettere n u i e m e a lmeno i vari 
«pifferi 'correnti sarebbe eccessivo) 
wtcialdcmncr itici per presentarsi 
con un fronte più unito quando si 
tratterà >1i riunirsi a l lo confedera
rtene cattolica. 

Pressioni, ordini, disposizioni si 
intensificano; giungono d'oltreocea
no sempre nuovi *• consigli», in un 
senso e nell'altro. Il Dipartimento 
di Stato giudica che bisogna acce
lerare i tempi. Lo stesso Hoffman 
(ancora l'ERP!), quando viene in 
Italia, chiede come mai non si è 
ancora arrivati a un'unificazione 
tra i sindricati marshallizzati. Pa
store e Canini rompono oli indugi .^, 
p annunciano l'unificazione a breve • |*?» 
«cadenza: entro un mese e mezzo . ' -* 
D'Aragona strilla. L'Umanità -non 
sa c h e pesci pigliare e pubblica in- j 
differentemente le prese di posi-, 
zt'one dell'una e dell'altra corrente ! 

Intanto si verifica la terza scis
sione. Il gruppetto dai romtttaut 
tradisce a sua volta ed esce dalla 
CGIL. Questi, fino al giorno prima 
di uscire, hanno détto peste e car
mi di Pastore e delia LCGI£.: devo
no salvare un minimo di faccia, « 
si rifiutano perentoriamente di en
trare nella FIL qualora la FIL in
sista nel fondersi subito con i tibe
rini. La confusione è al colmo. Si 
preannuncia una quarta organizza
zione ~ libera e indipendente ». Co--
munque, tanto per non sbagliarsi 
anche i Tomitiani chiedono un po
sticino nel Comitato sindacale per 
l'ERP! 

Afa adesso in America hanno per
so la pazienza. Qui occorre u n in-
fcrvenfp dall'alto, si dicono laggiù: 
abbiamo sostenuto tre scissioni e 
adesso ci troviamo davanti a una 
CGIL più forte che mai . 

E' stato così che Norman Thomas 
ha scritto a Dean Acheson una let
tera sensazionale, che Vanni B . 
Afontana si è affrettato a comuni-
care a l l 'Umanità la quale l'ha pub-

N'ORMAN T H O M A S , i l « soc ia l i 
s ta > roade in U S A ha scritto una 
lettera m Dean Acheson meravi 
gliandosi per il fal l imento degli 
sciss ionist i e per il crescente 
prest igio i o Italia del la C.G.I.L. 

bicata con singolare incoscienza 
Riproduciamo questa ineffabile let-
tera integralmente, anche se non è 
più una primizia, perchè certi do
cumenti è bene che siano a cono
scenza ài tutti. Eccola: 

« O n o r e v o l e Dean Acheson - S e 
gretario di Stato - Washington, D.C. 

-•iVotizte giuntemi testé dall'Ita
lia mi informano che tentativi, for
temente appoggiati da americani, dì 
forzare la situazione per determi
nare prematuramente l'unificazione 
dei gruppi sindacali con la confe
derazione cattolica, lungi dal facili
tare l'unificazione, hanno invece 
provocato una nuova scissione fra 
i sindacalisti anti-totalitari, col so
lo risultato di rafforzare cosi la con
federazione dominata dal comunisti. 
Poiché vi è stata un'influenza ame
ricana dietro gli sforzi di effettua
re questa prematura unificazione, 
vi chiedo urgentemente di ordinare 
una inchiesta immediata a mezzo 
di competenti esperti americani pei 
precisare anche le cause della forza 
dei comunisti nel movimento sin
dacale italiano, le ragioni economi
che dei frequenti scioperi e chia
rire meglio l'intera s i tuazione m re
lazione alla lotta contro il totali-
*ansmo di destra o di sinistra ». 

Vi ricordate quella famosa lette-
", ra a Saragat che t e r m i n a t a : •» In
somma, li volete o non li oo le te que
sti fa»nosj dollari? - . Oggi siamo 
daccapo: li volete o non li volete? 
Siete capact o no di costituire un 
efficiente sindacalismo anticomuni
sta? Decidetevi, dicono gli amer i -
cani, altrimenti ci rivalgiamo ad 
altri. 

LUCA PAVOLINI 

case, imprestare cartelloni, e gli ad
dobbi che sono serviti agli altri. 

E' necessario che le Commissioni d« 
organizzazione si preoccupino delle 
se?ioni che si sono dimostrate cosi 
poco vive da non saper fare neppure 
la loro festicciola. lì' indispensabile 
che le Commissioni di stampa e pro
paganda si mobilitino per quelle or-
ganizza7Ìoni di base che non sono in 
grado di partecipare ad una campa
gna tanto importante quanto quella 
della stampa e della sottoscrizione. 

Ma i conti del mese non devono 
essere fatti solo nel Comitato Fede
rale. I compagni dei Comitati di 70 
na, i compagni dei Comitati di sezio
ne e i Segretari di Se7i"one hanno vi
sto ormai una fioritura di feste dap
pertutto, sono stati invitati dalle se 
7.ioni, hanno portato in giro le lora 
bandiere: se non sono riusciti a fare 
ancora tutto quello che dovevano, de
vono riuscirvi adesso, spinti dall'emu
lazione, convinti dal semplice ragio
namento clie se una cosa e stata fatta 
nei nove decimi delle sezioni, grandi 
e piccole, non c'è nessuna giustifica
zione per rimanere indietro e pei 
aspettare, con le mani in mano, l'an
no venturo. 

Al lavoro dunque i ritardatari; al 
lavoro le Federazioni per mettere al 
passo i ritardatari nell'ultima setti
mana di settembre e nelle prime di 
ottobre, che fanno parte del nostro 
calendario, 

E la sottoscrizione, la raccolta drt 
fondi quando terminano? I versamen
ti quando devono essere fatti? 

N o n c'è tempo da aspettare; avets 
visto Napoli , Reggio Emilia, Terni 
e Roma. Ma il termine è rappresen
tato dal superamento dell'obiettivo 
fissato, il termine e rappresentato dal
lo sfruttamento di ogni possibilità 
Se la Federazione ha superato il tra
guardo, ma certe sezioni son rimasta 
indietro, bisogna andare ad esaminare 
la cosa e aiutare quei compagni a 
superare il distacco; se una sezione è 
a posto, ma qualche cellula non lo 
e, non bisogna certo dimenticare che 
quella cellula deve essere aiutata ad 
allinearsi. 

N o n bisogna aspettare, non bisogna 
rinunciare di fronte agli ostacoli, so
pratutto non bisogna addormentarsi 
con l'ottimismo dei primi risultati, 
né lasciarsi frenare dal compiacimen
to del raggiungimento degli obicttivi 
minimi, che sono stati fissati soltanto 
per non scoraggiare i compagni alla 
partenza, ma non certo perchè doves-
»cro rappresentare una barriera al di 
là della quale non bisogna andare. 

La voce dell'opposizione 
I compagni si sono quotati fabbri

ca per fabbrica ed è stato bene, per
chè bisogna dare l'esempio. Ma guai 
se si pensasse che la sottoscrizione 
per superare i 300 milioni è una cam
pagna per una nuova specie di bolli
no sostenitore. La campagna per la 
sottoscrizione deve essere intesa co
me una grande campagna politica e 
propagandistica che ci mette in con
tatto con le larghe masse popolari e 
dimostra quali sjano gli effettivi le
gami del nostro Partito con la popo
lazione lavoratrice. 

Dobbiamo raccogliere le cento, la 
cinquanta, le dieci lire da tutti coloro 
che hanno votato per il Fronte e ri
conoscono nella nostra srampa la vo-
e e dell'avanguardia democratica 
Dobbiamo raccogliere i contributi di 
coloro che hanno votato per il blocco 
governativo e sono stanchi o delusi 
della politica del governo. Dobbiamo 
fare sottoscrivere quanti, pur non es
sendo comunisti, sentono come sia in
dispensabile per il nostro Paese che 

possa esserci una forte stampa di op« 
posizione e non prevalga il monopo 
Ho della stampa pagata dagli indu
striali e imbeccata dal governo. 

E' questa una larga azione politica 
che deve essere organizzata e con» 
(rollata e che deve impedirne in ogni 
Federazione migliaia, decine di mi
gliaia di compagne e compagni. 

Con la scheda avanti per il lavori 
Capillare di raccolta e di propaganda! 

Questa è la parola d'ordine che 
dobbiamo dare e che deve essrre rea-
'izzata, questo è il lavoro che indi

aci ogni 
n u v / o di 

argamente i traguardi clu 

citerà ad ogni compagno 
cellula, la possibilità e il 
superare 

A CURA PEL1L1A BIBLIOTECA UNIVERSALE ECONOMICA 

Ritornano le opere degli illuminisi, del 700 
Dai "Gioielli indiscreti, di Diderot al "Trattato stilla tellerana.. di Voltaire - (lo gindizio di Engels 

ci siamo fissati. Ora, anche se i1 me-
te di settembre è al termine, noi non 
dobbiamo desistere da questa attività; 
finche questo lavoro non è stato fit
to, fino a che non sono state visitate 
tutte le case dei lavoratori, non si ì1 

girato macchina per macchina in c.;ni 
reparto, tavolo per tavolo in ogni 
ufficio, corte per corte in ogni cabi 
na e in ogni casa colonica, noi non 
possiamo dire che abbiamo finito. 

Far vincere la verità 
Non siamo ĵ lì esattori di una tas

sa di più, fra le tante che gli italiani 
già devono pagare, siamo i propa
gandisti della stampa che dice la ve 
rità e raccoglie più che l'obolo, i| 
voto, l'approvazione dei milioni eli 
italiani ai quali diciamo della neces
sità di far vincere la verità contra 
l'oscurantismo e la menzogna. 

Anche le feste che ci permettono 
di raccogliere del denaro sono una 
prova dell'affetto e della solidarietà 
popolare per la nostra stampa e per 
i| nostro Partito. I compagni di quel 
paesino della provincia di Novara, 
di Grano7/o mi pare, che fatta la fe
sticciola hanno batiutcTun primo re
cord, Ì compagni di Nizza Monfer
rato che hanno stupito il Comitato 
Federale di Asti inviando subito un» 
bella sommetta dopo una festa ben 
riuscita, hanno fatto qualche cosa d| 
più di raggiungere un risultato ani 
ministrativo: hanno avuto una vitto 
ria sul terreno politico e propagandi 
stico. 

Ma il mese della stampa non deve 
concludersi lasciandoci solo un bel ri 
cordo di amici raccolti intorno a noi 
e di compagni in festa! 

Il « Mese * deve segnare una tappa 
nel sistematico progredire della diffu
sione. Molti compagni che non lo 
avevano fatto ancora, avranno im
parato a fare gli strilloni: consoli
dino e facciano vivere la Associazione 
degli " Amici de l'Unità ". DifTondia-
mo di porta in porta il nostro ma
teriale, presso coloro che avviciniamo 
per la sottoscrizione; stabiliamo dei 
legami pcrmancn;;, come diffusori, 
con coloro che abbiamo conosciuto 
come amici facendo la nostra opera 
di sottoscrittori; abboniamo alle no 
stre riviste nuovi amici, sezioni, cir
coli e cellule. 

Il * Mese » non è finito ancora, art 
che se e cominciato per tempo! D o v j 
non si è fatto bisogna muoversi per 
fare; dove ci sì e mossi c'è pur sem
pre ancora qualcosa da aggiungere, 
qualche lacuna da colmare. Se sono 
finite le feste occupiamoci della sot
toscrizione, mentre organizziamo la 
feste e raccogliamo il danaro non di
mentichiamo di diffondere. 

Abbiamo registrato dei grandi suc
cessi, il Partito si è mobilitato con 
entusiasmo, abbiamo sentito intorno a 
noi la solidarietà entusiastica del no
stro popolo: è un impegno per andar* 
avanti, per raggiungere il segno fissato 
dal Comitato Centrale, per superarlo 
con slancio. 

Intorno alla metà, del "700. In u n 
mondo reso inquieto dai sintomi 
sempre più chiari di u n a grande 
crisi vicina, u n eletto gruppo di fi
losofi. scienziati, letterati francesi. 
tra 1 quali Diderot. D'Alembert. Vol
taire. compilava 1 più che trenta 
volumi della Enciclopedia 

L'Enciclopedia, d ivenuta punto di 
raccolta e simbolo di tut ta u n a cor
rente. si presentava arditamente In
novatrice nella sua concezione e 
nelle sue conseguenze. Essa era 11 
segno di come la borghesia francese 
fosse In grado ormai di elaborare 
u n a propria compiuta concezione 
iel mondo, e di quanto fosse vicina 
l'ora della Grande Rivoluzione, de 
stlnata a scoppiare pochi anni più 
•ardi sul le piazze nel nome appun
to delia liberta, della ragione, dei 
diritti dell'uomo Federico Engels 
nel s u o Socialismo dall'utopia alla 
scienza, ci spiega chiaramente fi 
posto che spetta nella storta a que
sto movimento; 

e / grandi pensatori che in Fran
cia illuminarono gli spiriti per la 
rivoluzione che si avvicinava, furo
no essi stessi dei grandi rivoluzio
nari. Xon rtconoscer'ono nessuna au
torità esteriore, di qualsiasi genere 
essa fosse La religione, la ronce-
zione della natura, la società. For-
dinamento dello Stato, tutto fu da 
loro sottoposto a una critica spie
tata. tutto dovette giustificare la 
propria ragion d'essere davanti al 
tribunale della ragione o rinunciare 
alla propria esistenza. La ragion 
ragionata fu assunta a misura di 
tutto. .Voi sappiamo ora che questo 
regno della ragione non era altro 
che il regno della borghesia idea
lizzata; che la giustizia eterna tro
vò la sua realizzazione nella giur 
stizia borghese; che V uguaglianza 
altro non fu che ruguagUinza bor
ghese di fronte alla Irggc; che co
me uno dei /ondamrntali diritti dej-
ruomo fu proclamata te proprietà 

borghese: m che lo Stato secondo 
ragione, cioè il contratto sociale se
condo Bcntsseau. si affacciò alla vita 
e non poteva affacciarsi alla vita 
che come repubblica democratica 
borghese. Come i loro precursori, i 
grandi pensatori del secolo XVltt 
:ion potevano uscire dai limiti fis
sati dall'epoca loro ». 

Oggi, a due secoli di distanza. 
una borghesia divenuta profonda 
mente reazionarla teme di far trop
po conoscere questi suol antenati 
rivoluziona ri-

E proprio mentre dovunque Im 
pera l'Ideologia e liberale •. attorno 
all'Illuminismo si stende u n a cor
t ina di Ignoranza, acquista maggior 
valore 11 fatto che in Italia la Uni
versale Economica renda filialmente 
possibile, attraverso l'edizione dei 
Gioielli indiscreti di Diderot e del 
Trattato Sulla tolleranza e del Can
dide di Voltaire, u n riaccostam n-.to 
del grande pubblico a due fra 1 mas
simi esponenti di questo movimento. 

DI Denis Diderot varrebbe la pe
na forse di pubblicare ancora del
l'altro I Gioielli indiscreti sono in
fatti u n romanzo largamente licen
zioso. portato avanti con brio se
condo il gusto del tempo, ma che 
non contiene problemi di fondo 
airinfuori di una certa satira sor
ridente all'alta società. Una delie 
opere di minore impegno, insom
ma. dalla quale non appare quel 
deciso materialismo che pone Di
derot più avanti anche di u n Vol
taire, e del quale lo stesso Lenin. 
nel suo Katerialismo ed Empiriocri
ticismo. ricorda la battagliera in
transigenza. 

Della personalità di Voltaire ab
biamo u n quadro già abbastanza 
compiuto nel Trattato sulla tolle-
an:a. al quale sta per fare seguito 

una nuova edizione del Candide 
I capitoli del Trattato prendendo 

lo spunto da u n orrendo crimine 
del fanatismo religioso accaduto In 

»? 

quei tempi In Francia, svolgono col 
tono confidenziale e convincente 
proprio di Voltaire u n a lunga po
lemica contro l'oscurantismo e il 
sanfedismo, in difesa della tolleran
za e della ragione umana. SI sente 
nell'opera, che pure costò persecu
zioni ed invettive al s u o autore 
quel senso di fiducia e di sicurezza 
nello svi luppo delie proprie idee, che 
e caratteristico di tut te le posizioni 
progressive giunte nell'Imminenza 
della propria a f fermatone Si legga 
questa pagina p'ena d, sdegno e i n 
Meme di speranza: 

t Ogni giorno m Franria la ragio
ne penetra nelle botteghe dei mer
canti rome nei palazzi dei signori 
Bisogna dunque coltivare i frutti di 
questa ragione, tonto prù che è im
possibile impedir loro di maturare. 
Xon si può governare la Francia, 
dopo ch'essa è stata illuminata dai 
Pascal, dai Nicole, dagli Arnaud. dai 
Bossuet. dai Dcscartcs, dai Gas%cn-
dl. dai Bayle, dai Fontenelle. come 
la si governava ai tempi dei Garasv 
e dei Menot. Se i maes'ri d'errori. 
rogito dire i grandi maestri, così a 
lungo pagati e onorati per abbrutire 
la specie umana, ordinassero oggi 
di credere che il grano deve marcire 
per germogliare; che la terra è im 
•robile nelle sue fondamenta, che 
essa non gira affatto intorno al so
le; che le maree non sono u n ef
fetto naturale della gravitazione: 
che rarcobalcno non è formato dalla 
rifrazione e riflessione dei raggi del-
a luce. ecc.. e si fondassero su pas
si male intesi delle Sacre Scritture 
-ier dare una base alle loro opinioni. 
come sarebbero considerati da tutti 
gli uomini istruiti? il termine di 
bestie sarebbe forse troppo forte? » 

Come non pensare ftnmedlata-
nente. leggendo questo* brano, a 
_*crtl fatti e polemiche attuali quan-
o altri e grandi maestri pagati e 

onorati per abbrutire la specie uma
na » vorrebbero ad esemplo Ignorai» 

Gramsci per far posto soltanto al 
vari Padre Lombardi e magari a 
Kravcenlco? 

I saggi che IX'nlversale Economi
ca ci b a dato finora del pensiero 
al Diderot, di Voltaire, e del loro 
collaboratori, sono ancora soltanto 
una indicazione di quant'altro si 
potrà ut i lmente far conoscere al 
pubblico italiano. U à vi sono già 
l u i abbastanza motivi di attualità 
e di meditazione, perchè si debba 
esser convinti , come afferma Togliat
ti nella sua prefazione al Trattato 
stilla tolleranza, che e sopratutto in 
Italia vn "ritorno al razionalismo" 
sia da augurarsi, se non altro nei 
senso di rinnovata conoscerla di
retta dei principali tali e momenti 
di una grande battaglia culturale e 
filosofica pTfxjressiva ». 

ALBERTO CARACCIOLO 

II Premio 
Salsomaggiore 

SALSOALVGGIORE. 22. _ La 
giuria d e l Premio Saisomagg-.ore 
di Letteratura, che ammonta ad 
un mi l ione di lire, ha preso in esa
m e i seguenti volum:: 

Pralol ini ; - U n eroe del nostro 
tempo - , Vittorini: - Le donne di 
Messina », Brancati; ~ Il beJIanto-
nio », Msrotta: « A Milano non fa 
freddo». Buzzat:: «Paura a l a 
Sca.a », Moravia: «L'amore co
n i u g a l e » , Pas'onchi:: - E n d e c a s i l 
l a b i - , D e Robert>e: - P r i m i «'udì 

manzonian i» , Smisgal l i : : « Bel l ibo-
schi », P e t r o n r « Il mondo e una 
p r i g i o n e » , Pr.«co: « L a provine.a 
addormenta ta - , Nemi: «Maddalena 
della pa lude . , , Cantoni: « La co
scienza i n q u i e t a - . Pea: ~ V . t a .n 
E g i t t o - ; Monti; «Trad imento e fe
d e l t à * . Scborga: « I l flulio d: Ca:-
n o - , Bernari ~ Speranze l l a - , A n -
tonie lh: . Il campo 29 - . 

Tra queste opere ^ r à scelta la 
vincitrice. La proclamazione av 
verrà sabato sera. 

t M t t l 

Una scomunt-
pagherà cento-
per ogni eorso 

Non bastano più 
i fulmini contro il 
* culturame». Ora 
Govella ha esco
gitato una forma 
di * scomunica 
degli universitari » 
ca economica: chi 
mila lire di tasse 
potrà frequentare, oftrimenf» si dia 
aWippica. 

Oh! Era ora! Tutti quest» presun
tuosi ragazzi con i libri e le di
spense sotto il braccio, gli ancora 
troppi figli di povera gente che 
affollavano le aule universitarie a 
costo di sacrifici inenarrabili per le 
loro famiglie, cominciavano a dare 
preoccupazioni. 

Aria libera, si scelgano un altro 
mestiere. Solo per Dado t Giungi 
ci aprano le porte degli atenei. Da 
fonte competente ci si assicura che 
lo « Sfuditim Urbis • si trasferirà 
tr* breve a Capri e mserird nei 
•uoi programmi un corso cU (aurea 

1, a il rea ti 
miliardari 

damente seria. 

m t bridge », e Un 
altro sulla * chi
mica applicata nei 
cocktail ». 

Scherzi a parte. 
la cosa è tremen-

La * selezione » che 
Gonella vorrebbe imporre è una 
«elezione d» cento Come una volta 
esistevano senatori eletti solo per
chè possedevano patrimoni gigante
schi, egli ora pretende « laureati 
miliardari ». 

AlVesame i professori àovrannn 
limitarsi a chiedere re è meglio 
P « A p n i i a » o la « CuitaJia ». 

Ma se Gonella insiste, occorre 
ricordargli che la cultura ital iane. 
di cui egli ama tanto vantarsi, na
sce proprio ne l le università, da quei 
giovanotti figli «" impiegati e pro
fessionisti. da quei ragazzi che 
affollano o'i Atenei: non nasce 
certo nei l e m m a r i , nei coiteci di 
octuiti per miliardari, o sui mar» 
ciapiedx di Vu» Veneto. 
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