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UN LIBRO DEL COMPAGNO ARTURO COLOMBI 
— * • * * * *• * .:-..:.'-.V-

D a i trent'anni di vita cM mu-
• i m c n t o opera io i ta l iano — chi-
a b b r a c c i a n o il t ravag l ia to perio
d o . d e n s o di lotte e di insegna
ment i . c o m p r e s o tra il 1892. a n n o 
di f o n d a z i o n e del Part i to soc ia 
l i s ta i ta l iano, e il 1922, c h e se-
gnò^ la vittoria del fasc i smo — 
un in terrogat ivo soprat tut to si le
v a c o n part ico lare ins i s tenza; 
perchè la ellisse operaia italiana 
fu sconfitta? Es is tevano o n o . le 
c o n d i z i o n i perchè il pro le tar iato 
p r e n d e s s e il potere? e. se queste 
condiz ion i psistevjjnn. cnni;» nini 

•" • • • • • • ' •. - • ' ^ • • . • -'- :• ••. .•I-''--. •••.•-!*• ; ; V • -.V,. 
dei rapporti di tutte 'lu c lass i e d o v e * tutto il processo s torico è 

ridotto ad un vuoto schema entro di tutti gli strati della p o p o l a 
z ione con lo S t a t o e con il gover 
no. il c a m p o dei rapporti reci
proci di tutte le classi ». :•'-. ; 'L • 

Agli inizi d e l l o s v i l u p p o ' del 
m o v i m e n t o operaio , nella sua pri
ma fnse, che grosso m o d o si e-
stende ancora per tutto il perio
do del la ' Il Internazionale , pro-
Ulema di v i ta le importanza è In 
ass imi laz ione , dn pnrte della c las 
se operaia , dei « tftirioi dei mo
v imento ». c h e so l i tamente e più 
fac i lmente - p r o v e n g o n o da l l e file 

i l pro le tar ia to i ta l iano non ns - della piccola borghesia e deirli in-
so lse ni suo c o m p i t o s tor ico fon
d a m e n t a l e ? 

T u t t o il l ibro di Arturo C o l o m 
bi (J), c h e raccog l ie una serie 
di scritti edit i e inediti dedicat i 
a quei trent'nnni del m o v i m e n t o 
o p e r a i o i ta l iano, v inteso a dare 
una risposta d o c u m e n t a t a a q u e 
sti interrogat iv i . 

« Si a v r e b b e torto a credere — 
a v e v a scr i t to Lenin in un passo 
c h e per l'Italia sembra profe t i co 
— c h e le c lass i r ivo luz ionar ie a b 
b i a n o s e m p r e forza a b b a s t a n z a 
per fare una r ivo luz ione , a l lor
c h é questa r ivo luz ione è p i ena
m e n t e matura in virtù de l le c o n 
diz ioni d e l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o 
e soc ia le . No. In società u m a n a 
non e organ izza ta in maniera c o 
pi raz ionale e « c o m o d a » per gli 
e l ement i più avanzat i . La rivolu
z i o n e p u ò essere matura senza 
c h e le forze dei r ivo luz ionar i 
c h i a m a t i a c o m p i e r l a s i a n o suffi
c i ent i ; la soc ie tà al lora i m p u t r i 
d isce . e la sua putre faz ione dura 
ta lvo l ta dec ine di anni >. 

C i ò che m a n c ò al ' m o v i m e n t o 
o p e r a i o i t a l i ano fu « un part i to 
c a p a c e di dare una so luz ione ri
vo luz ionar ia a l la crisi pol i t ica e 
pocia le c h e travagl ia il paese » 
(png. 2 i 0 ) , fu una d irez ione c o n 
s e g u e n t e m e n t e r ivo luz ionar ia del
la lotta c h e la c lasse opera ia c o n 
d u c e v a . 

« D e l l e cond iz ion i per la v i t to 
ria de l l ' insurrez ione u n a sola 
m a n c a v n . quel ln f o n d a m e n t a l e . In 
c u i a s senza d o v e v a portare al la 
d i s fat ta gli eroici operai tor ines i : 
la es i s tenza di un part i to v e r a 
m e n t e r ivo luz ionar io del la c l a s s e 
opera ia , t e m prato i d e o l o g i c a m e n 
te e p o l i t i c a m e n t e » (p. 1611. 

T u t t o il per iodo cons idera to dal 
l ibro del c o m p a g n o C o l o m b i vie
n e preso in e s a m e da q u e s t o a n 
g o l o v i s u a l e : c o m e una grande . 
e cos tosa , e terribi le l ez ione s t o 
rica per il m o v i m e n t o o p e r a i o del 
nostro paese , a t t raverso c u i g i u n 
gere a l iqu idare la s o c i a l d e m o 
craz ia e il r i formismo. Penetrare 
il s igni f icato dì questa loz ione . 
s p r e m e r e il s u c c o di ones ta e s p e 
r ienza , c o s t i t u i s c e il filo c o n d u t 
tore , l ' interesse preminente , c h e 
c u c e i n s i e m e da l l a p r i m a al l 'u l t i 
m a ques te Pagine di storia. 

Afa e c c o sorgere subi to , a q u e 
s t o p u n t o , l 'altra q u e s t i o n e : per 
c h é i l pro le tar ia to i t a l i a n o non 
a r r i v ò a darsi una d irez ione c o n 
s e g u e n t e m e n t e rivoluzionaria, l i 
berandos i p r i m a dei d ir igent i s o -
c in lr i formis t i? p e r c h è la « reaz io 
n e al r i f o r m i s m o » a s s u n s e l e for
m e de l l o c a n a r c o s i n d a c a l i s m o » e 
del «mass ima l i smo» , o s s i a - l e for
m e di u n a < reaz ione e l e m e n t a 
re c h e si b a s a v a p iù sul l ' i s t into 
c h e su l la c o s c i e n z a s o c i a l i s t a ? » 
(p*?g . 44-V5). 

P e r t rovare r isposta a q u e s t o 
u l t er iore in terrogat ivo occorre te 
n e r present i i caratter i pecu l iar i 
«• le part ico lar i tà di s v i l u p p o del 
m o v i m e n t o o p e r a i o i ta l iano , c h e 
C o l o m b i riassume fin da l l e p r i m e 
p a e i n e del s u o v o l u m e : r i tardato 
.«sviluppo cap i ta l i s t i co , e c o n s e 
g u e n t e ritardo nel la f o r m a z i o n e 
di u n a c lasse o n e r a i a ^ n u m e r o s a 
e progred i ta . « N e l p r i m o d e c e n 
n i o del s eco lo — scr ive C o l o m b i 

— gli e l e m e n t i v i ta l i del c a p i t a l i 
s m o i t a l i a n o n v e v n n o a n c o r a il 
« o p r a v v e n f o su e l i e l ement i di d e -
g e n e r a z ' o n e » (p. I I ) . V iene al la 
m e n t e l 'analis i così a c u t a c h e E n 
ge l s a v e v a fa t to de l la s i t u a z i o 
n e i ta l iana n e l l a ce l ebre let tera 
a T u r a t i del 26 g e n n a i o |S*>4: 

« N e l p a e s e la p o p o l a z i o n e a g r i 
co la preva l e , e di gran l u n g a , s u l 
l a u r b a n a ; p o c h e , ne l le c i t tà , le 
indus tr i e s v i l u p p a t e , s carso q u i n 
di il pro le tar ia to tipico; la m a g 
g i o r a n z a è c o m p o s t a di ar t ig ian i . 

. d i p i c c o l i b o t t e g a i , d i spostat i . 
m a s s a f lu t tuante fra la p i cco la 
b o r g h e s i a e. il pro le tar iato . E* la 
p i c c o l a e m e d i a borghes ia del 
m e d i o e v o in d e c a d e n z a e d i s in 
t egraz ione , la p i ù p a r t e p r o l e t a 
ri futuri , n o n a n c o r a pro le tar i 
de l l 'oggi . E* ques ta c la s se , s e m p r e 
facc ia a Taccia c o n la rov ina e c o 
n o m i c a ed ora sp inta a l la d i s p e 
raz ione , c h e so la potrà fornire e 
la m a s s a de i c o m b a t t e n t i e i c a 
p i di n n m o v i m e n t o rivoluziona
rio . S u ques ta •na la s e c o n d e r a n -

' n o i c o n t a d i n i , ai qua l i il l oro 
s t e s s o s p a r p a g l i a m e n t o sul terri
tor io e i l l oro a n a l f a b e t i s m o v i e 
t a n o o g n i in iz ia t iva eff icace, m a 
c h e s a r a n n o a d ogni m o d o aus i 
l iari po tent i e ind i spensabi l i ». 
- Questo- ritardo, ne l lo s v i l u p p o 

"del c a p i t a l i s m o i ta l iano e qu ind i 
n e l l a f o r m a z i o n e del « p r o l e t a r i a 
t o t i p i c o » , c o m p o r t a v a dn u n la 
t o u n a n o t e v o l e c a p a c i t à di a t t ra 
z i o n e e di d irez ione da p a r t e d e l 
l a b o r g h e s i a p r o p r i o ve,r«o que l 
l a p i c c o l a borghes ia in te l l e t tua
l e c h e s e c o n d o Enge l s , d o v e v a 
d a r e « 5 c a p i d i - un m o v i m e n t o 
r i v o l u z i o n a r i o >, e , p e r converso . 
u n a debo lezza teor ira e u n pr i 
m i t i v i s m o protrat to del m o v i m e n 
t o o p e r a i o stesw». 

« L a c o s c i e n z a po l i t i ca d i c l a s 
s e p u ò essere porta ta a l l ' opera io 
solo daireniemo — ' s c r i v e r à L e 
n i n n e l Che fare? — , c i o è da l l ' e 
s t e r n o del la lo t ta e c o n o m i c a , d a l 
l 'es terno del la sfera dei r a p p o r 

-t i tra operai e padroni . Il r a r a 
p ò da l q u a l e è poss ib i l e a t t i n g e 
re q u e s t a coscicDza. è i l c a m p o 

tel lettunli . Mn p e r d i o c iò a v v e n 
ga e necessar io che In classe on*1-
rnia eserciti su quest i strati una 
Torza di a t traz ione che ni movi 
mento opera io i ta l iano in quegl i 
anni mancava . Sin lo sorte di An
tonio Labriola , sia quel la di 
Turat i e degli altri capi riformi
sti i ta l iani , sono s intomat iche in 
tal senso . 

L'insufficiente capac i tà di'l mo
v imento opera io di far propria In 
teoria r ivoluzionaria , il m a r x i s m o 
e i vari sforzi da esso c o m p i u t i 
per l iberarsi dal la inf luenza che . 
c o n s e g u e n t e m e n t e . In borghes ia 
r iusciva a mantenere su di e s - o 
per il tramite dei cap i riformi
sti. cara t t er i zzano nel senso più 
genera le la lotta pol i t ica e ideo
logica di tutto il t ravag l ia to pe
riodo preso in e s a m e dal l ibro di 
C o l o m b i . Non per nulla il fonda
tore del p r i m o part i to c o n s e g u e n 
temente r ivo luz ionar io del la 'clas
se opera ia i ta l iana . A n t o n i o 
Gramsc i , tanta a t t enz ione ded i -
c'ierà poi ai prob lema degl i «intel
lettuali » e in part ico lare al m o 
d o c o n cui la c l a s s e operaia g i u n 
ge a conqui s tare a sé a lcuni in
tel lettual i « tradiz ional i > e ad e-
laborare a t t raverso il s u o part i to 
i propri dir igent i , ossia Ì propri 
« inte l le t tual i organic i ». 

A q u e s t o propos i to , in l'afimc 
di storia del movimento operaio 
— d o v e l ' importanza del la c o n 
quis ta e de l l 'ass imi laz ione del 
m n r x i s m o dn porte del la c l a s s e 
operaia cos t i tu i sce uno dei moti
vi ispiratori e più appass ionat i 
del l 'opero — è r iportato un lun-
c o b r a n o di Ple l thnnov sugl i in-
tel lettuol i e la loro util ità per In 
clnssp opera ia . F' nn p u n t o di 
vista senza d u b b i o va l ido per il 
per iodo n cu i si riferisce, ossia 
per il per iodo del la l i Interna
z ionale . ina ormai l argamente s u 
perato da l l e s u c c e s s i v e f o n d a m e n 
tali e sper ienze c o m p i u t e dal la 
c la s se o p e r a i a internaz ionale . 
G r a z i e ad esse, gli inte l le t tual i 
non s o n o p iù , ormai , un ve ico lo 
necessar io al m o v i m e n t o o p e r a i o 
per l 'ass imi laz ione del la teoria ri
vo luz ionar ia . ; D a l l a III In terna
z iona le in po i , da l la c o n q u i s t a 
del po tere in Russ ia e da l la crea
z ione dei part i t i c o m u n i s t i in 
tutto il m o n d o , d e c i s a m e n t e s u 
perata que l la fase , il problema 
degl i inte l le t tual i e dei loro rap
porti co l m o v i m e n t o o p e r a i o si 
p o n e in termini rad ica lmente d i 
versi . oss ia in termini di e g e m o 
nia diret ta . Ma e di g r a n d e i n t e 
resse r i trovare ne l l e p a g i n e di Ar
turo C o l o m b i la narraz ione di 
c o m e il pro le tar ia to i ta l iano p i a n 
se a t traverso errori e sacrifici i-
nnudit i a s u p e r a r e quel per iodo . 
e i n s i e m e In sp iegaz ione , la radi
c e storica di una diff idenza e di 
un s e t tar i smo che in parte a n c o 
ra vi p e r m a n g o n o . , 
' U n l ibro d u n q u e di g r a n d e i n 

teresse ideo log ico , in cui , però , la 
via de l la c o n q u i s t a del la teoria 
r ivoluzionaria v i e n e i l lustrate 
non a s t r a t t a m e n t e , bens ì a t 
traverso l 'esame de l l e lot te più 
s igni f icat ive so s t enute in quei 
trent'anni dal pro le tar ia to i ta l ia 
n o : da l l a f o n d a z i o n e del Part i to 
soc ia l i s ta al g r a n d e sc iopero agra 
rio nel P a r m e n s e , a l la se t t imana 
rossa, a l d o l o r o s o per iodo del la ' 
pr ima guerra m o n d i a l e , fino a l l e ( 

lot te a g r a r i e nel B o l o e n e s e e a l - ; 
l 'eroica res is tenza di P a r m a a l lo 
assa l to fasc is ta (peccato c h e dal 
la raccol ta s i a n o rimast i fuori un 
interes«ant»ssimr s t u d i o su l l 'occu
p a z i o n e de l l e fabbr iche nel 1920. 
f*d un s a g c i o su M i l a n o e la L o m 
bard ia . c h e a v r e b b e r o re»o^ più 
c o m p l e t o e ricco il vo lume . Ci a u -
i m r i a m o c h e gl i editori c o l m i n o 
questa l a c u n a in u n a pross ima ri
s t a m p a ) . FT p r o p r i o in ques te r a 
pine c h e la p a s s i o n e teorica del
l 'Autore «i snosn p i ù fe l icemente 
**on l e fredde e e n n e i t à di anal i 
si de l l ' organ izza tore e del d ir igen
t e : la e s p o s i z i o n e e il «rindizio 
de l le pr inc ipa l i lo t te del m o v i 
m e n t o nnera io i t a l i a n o acquieta
n o cos ì '1 va lore di primi e l e m e n 
tari rud iment i d i tnft ic* r ivolu
z ionaria . t a n t o **iù efficaci in 
o n a n t o c o n c r e t a m e n t e annUcnti a 
v ì v e e sper i enze d ì lo t ta . Ed e l'al
tra g r a n d e lez ìonp c h e tutti pos 
sono ricavare da l l ibro . 

M o s s o da quest i d u e fili c o n d u t 
tori . ideo!o" ico e ta t t ico . a P a su» 
ricerca s tor ica , è na tura le c h e in 
un v o l u m e di armena 2""n pag i 
ne . e f o l t i s s imo dì documen*' e 
di c i taz ion i . l 'Anfore non abb"» 
v o l u t o a p p r o f o n d i r e altri a«pett» 
annen<» a c c a n a t i o tra lasc ia t i : i' 
c o m p l e s s o i n t r e c c i o de i m n n n H : 

f«-a la c las se opera ia e t n t t e . I«* 
*ì*rr cla««ì. l e *• >prnvvrnnte m o -
^•fi'vzion» s trut tural i c h e dcHr^n 
noiro in I ta l ia a u n « «moeriali-

s m o da str."»«*ioni ». l 'avanzare 
«olla s c e n a de l m o v i m e n t o ca t to 
l i c o e * p o p o l a r e ». i l r i o c o A*'-
nartìt ì n o e t i c i ne l cenerate evo l 
versi dMla s i t u a z i o n e n a z i o n a l e 
e infrfr.sziCfnale. e l «noi rifl*^*5 

«ni m o v i m e l o o p e r a i o e socia l i 
sta. T u t t o e u \ rimane necessaria
mente s n l l o s fondo , c o m e avver te 
TAntore s te s so ne l la Prefatìone. 
' M a . a le t tnra finita, n o n sì T*«Ò 
non correre con la m e n t e a d a l 
tre « s t o r i e » d i mie i per iodo; a l le 
s tereot inate e d i s u m a n e m e i n c 

cui gli alberi (alcuni personaggi 
u. megl io , portatori di idee) im
pediscono la vista della foresta 
(la vita e la lotta del le c lass i ) 
e in cu i non si ha sentore che in 
Itali» es i s tesse una c lasse o p i -
ruia: ovvero a n c h e al le cao t i che e 
piatte annotaz ion i di nn Malate-
<ta o di un Miehels , 

D o b b i a m o esser grati al coni 
pugno C o l o m b i s e a c c a n t o ad al
tri > pochi testi -(Sul mot l'imeni i 
oneralo italiano di Lenin. ì,a qui 
Gioite' meridionale e altre pagi 
ne di G n i m s c i . / / discorso su Ciò 
litti e il s a e c i o su Antonio' Grani 
<ci di Togl iat t i , il pr imo capitoli-
' M i o " hitmdu7inne alla riformi 
asraria di Cr icco , i Ricord 
di un militante di M. Montagna 
nn. e pochiss imi nitri), si sono ve 
'iute ad otrtriuntrere nciri qnest 
f'adine di storia del mom'mcn' 
operaio 

FABRIZIO ONOFRI 

fRA I SICILIANI IN LOTTA PER LA DIFESA DELL' AUTONOMIA 
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• (11 Arturo Colombi: Panine di sto
rta del movimento operaio. Edizioni 
di Cultura Sociale. Roma. 1951. pagi
ne 273. L. 350. 

i l l U M . i t I U « u l t i . . . Uf i u u u \ o 
edificio dell 'Università, attimi-
mente in stato di avanzata costru

zione nella capitale soviet ica 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE , 

BAGHERIA, mano. 
Dove va, cosa fa, come vive tut

ta la gente che in ogni ora del giorno 
* affolla tumultuando le lunghe strade 
1 diritte di questa piccola città splen
dente di colori diffusi tra il cielo e 
il mare, tra le montagne e la piana, 
tra gli alberi di limoni ed i carretti 
siciliani che in grande numero son 
fabbricati dai prestigiosi artigiani di 
Uaghcria? 

Violenta è la prima impressione; 
e d'un mondo diverso da quello dei 
paesi dell'interno, dove ogni voce par 
che sia l'unica voce nella immensa 
e silenziosa distesa di terra che li 
circonda. A Bagheria la gente grida 
nel piccolo mercato del pesce, corre 
verso il porticciolo lontano, si affol
la intorno al Municipio dipinto di 
fresco, davanti la porta delle bott 
che 

e-

di raccolta degli agrumi, nelle salctte 
delle succursali delle compagnie di 
navigazione. Per questo e per altro, 
in una fresca e limpida mattina di 
marzo, Daghcria ci presentò l'imma
gine d'un paese vivo, pieno di fer
menti diffusi, ricco talmente di gio
vani energie attive che ci parve per 
un momento d'essere capitati in un 
luogo dove la nuova civiltà della 
macchina a. vapore stesse sorgendo 
proprio in quei giorni. Ma dovemmo 
correggere questa impressione; gli ami
ci che ci accompagnavano ci dissero 
che da lungo tempo questo era l'a
ppetto normale di Bagheria e che in 
questo stava il suo dramma, che è il 
dramma stesso di una parte dell.-» 
Sicilia. 

Avremmo compreso dopo. Cj in
camminammo verso la periferia della 
parte alta di Bagheria dove, quas 

artigiane, nei grandi magazzini nascosta dalle catapecchie annerite e 
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I. IMITI IIIISII SVILUPPO liCBAIIMICH lllil PAESt III Milli A DEMOCRAZIA 

I prezzi in Bulgaria 
ridotti dal 15 al 45 per cento 

dalle erbacce alte e pungenti, lenta
mente va in rovina un gioiello di 
fantasia creativa. E' l'antica dimora 
di quel principe Palagonia che tra
sformò il suo giardino in una galleria 
di preziosissime sculture, alcune raf
figuranti i nobili suoi contemporanei 
con teste di uomini e corpi di ani
mali a seconda dei difetti che in essi 
scorgeva la bizzarra ed acutissima 
immaginazione del raffinato signore, 
altre ispirate alla favolistica nordica 
ed altre, infine, al mondo deila Grecia 
antica e > che insieme ' costituiscono, 
con le grandi sale dominate dai ri
ti atti della famiglia del signore, un 
esoto singolare di forme e di ar

monie, raro documento della civiltà 
baronale del settecento siciliano. 

l:. poi, in quattro o cinque punti 
diversi della città, solennemente van
no sgretolandosi altri principeschi pa
lazzi che pure racchiusero entro le 
loro mura gli ozi fantasiosi riez.li 
antichi padroni insieme al cupo sfer
ragliare degli strumenti di fatica di 
massari e campieri. 

• TriHliziom» Illustro 
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È stato abolito il tesseramento per i prodotti industriali - Forte aumento di 
tutte le retribuzioni - Il Piano quinquennale sarà realizzato in netto anticipo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
FRAGA. 26. — Mentre in Quei 

ixiesi balcanici che si trovano 
sotto l'influenza imperialistica la. 
febbrile corsa al riarmo ed i pre
parativi di aggressione trovano con
ferma nepli enormi deficit dei bi
lanci statali (il 1950 si è chiuso 
in Turchia con un disavinzn di 
233 milioni di lire turche; in Gre
cia con un disauniuo di 400 miliar
di di dinari) e neN'autiienlo verti
ginoso dei prezzi (in Jugoslavia i 
prezzi sono aumentati del 750% ri
spetto al 1945 e del 40-50% rispetto 
al 1949} la Bulgaria popolare ha 
dato, con l'ulteriore riduzione Ge
nerale dei prezzi, entrata in vigore 
in questi oiorai. una ennesima, in
confutabile, prora delia volontà di 
pace che anima i popoli liberi. 

Il Consiglio dei ' Ministri ed il 
Comitato Centrale del P.C. bulgaro 
hanno deciso di abolire il tessera
mento per tutti % prodotti indu
striali e la loro immissione al mer
cato libero a prezzi ridotti del 15-
45 per cento. 

Contemporaneamente sono stati 
aumentati tutti i salari degli ope
rai, ali stipendi degli impiegati e 
degli studenti, le pensioni ed ogni 
altra torma di retribuzione degli 

enti nazionalizzati e privati . 
In seguito al provvedimento go

vernativo. che è frutto dei ornndi 
m u l t a t i del . p iana quinquennut»' 
buloaro e soprattuin» de l lo svi luppo 
deirindu*tn'aÌt:zuzione, i prezzi dei 
tessuti di cotone risultano diminuiti 
del 25%. quelli dei tessuti di lana 
del 20*/», della tela del 22*/*, del 
lino del 20%. I prezzi dei vestiti 
confezionati sono scesi del 15-20%, 
quelli delle maglie dell'11-40*1,, 
quelli de l le «carpe del 30-45%, de
gli oggetti di vetro del 15%, deoli 
utensili elettrtci del 20*1%. 

Salari, stipendi, pensioni 
La benzina v iene at tualmente im

messa al consumo libero ad un 
prezzo ridotto dt cento leva al litro. 
Contemporaneamente, i salari e gli 
stipendi sono stati aumentati nelle 
seguenti misure: per coloro che 
hanno un'entrata mensile sino «i 
diecimila leva, l'aumento è di 13 
mila 200 leva l'anno; sino a 17.000 
leva mensili, l'aumento è di 10.S00 
leva; al disopra delle 17.000 levi 
mensili è di 9.000 leva annue. 

Sono state altresì aumentate le 
pensioni per tutti i funzionari a 
riposo, per i partigiani e per gli 
e x perieptiitati politici. Le pennoni 

unii invalidi di guerra e le borse 
di stvdio degli studenti sono state 
aumentate nella misura seguente. 
sino a settemila leva mensili, 7-200 
annue; al disopra del le 7.000 leva 
mensiti, G000 annue. E' da notare 
che tutti gli aumenti vengono ef
fettuati sul salario e sullo st ipen
dio base, s e m a tener conto delle 
sinqole indennità di cui già code 
ogni cateqoria. 

La nuova riduzione dei prezzi in 
Bulgaria è una splendida conferma 
della tesi esposta dal compagno 
Stalin nella sua intervista, secondo 
cui neppure in uno Stato s o c i a l i t à 
sarebbe possibile realizzare gran
diose opere di pace e riduzioni pro-
gressiv dei prezzi, se si sottopo
nesse contemporaneamente l'eco
nomia ad uno sforzo di prepara
zione bellica. 

Quanto accade oggi in Bulgaria 
viene ad annientare, fatti e cifre 
alla mano, tutte le velenose cam
pagne condotte contro questo pae
se, accusato di preparare un'ag
gressione alla Jugoslavia di Ti*n 
I fatti e le cifre, dicevamo, parlano 
sin troppo chiaro perchè non ci si 
possa, rendere conto da quale parte 
dei Balcani esistano i peritoli di 
un focolaio di querra. E' S}t questo 
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tema che sì è soffermata in questi 
giorni, nel commentare In nuova 
riduzione dei prezzi, tutta la stam
pa sofiota, la quale ricorda, per 
esempio, che nella Jugoslavia di 
Tito, i prezzi nel 1950 sono aumen
tati, rispetto al 1949, da 200 a 250 
dinari al kg. per lo zucchero, da 
250 a 700 dinari per l'olio: da 350 
a 500 dinari per la carne, e cosi 
via per tutti gli altri generi di pri
ma necessità, mentre il potere di 
acquisto dei salari è sceso in me
dia del 30-40»!,. 

Manifestazioni di esultanza si so 
no avute in tutta la repubblica do
po l'annuncio del provvedimento 
Governativo. Da tutte le fabbriche 
giungono moz ion i , - di solidarietà 
verso il Governo ed il P:C. 

373 nuove fabbriche 
l i provvedimento segue di alcuni 

mesi quello che ha portato all'abo
lizione del tesseramento per quast 
tutti i generi alimentari di prima 
necessità e di pochi giorni l'annun
cio dei vittoriosi risultati del piano 
quinquennale per il 1950. Al ter
mine di esso, la produzione in
dustriale ha superato del 42% lo 
obiettivo fitsato dal piano, 373 nuo
ve fabbriche hanno visto la luce 
in tutta la Bulgaria, la produzione 
del tessuti di cotone e quella della 
energia elettrica è triplicata rispet
ta all'anteguerra. Grazie all'aiuto 
dell'URSS, la Bulgaria possiede og
gi propri cantieri navali. 

La produttività nel lavoro é au
mentata del 1H,3%. risve*tn al 1949. 
per te miplxorate condizioni di vita 
de'< lavoratori. 

La produzione agricola • è puri. 
aumentata, grazie allo «viluppo del
le coiperative. che raggruppano o-a 
il 40% di tutti i con'adini. Nuori 
grandi successi srma annunciati ver 
il 1951. La vroduzione in>Vsfr>nU 
aumenterà ancora del 221; quella 
agricola del 44K. " 

E' grazie a queste prospettive 
che il Comitato Centrale del Par
eto Comunista ha potuto annuncia
re che il piano quinqueri'uile. il cui 
termine era fissato ver il 1953. ver
rà realizzato invece per l'agricol
tura entro l'anno in corso e per la 
industria entro il primo trimestre 
del prossima anno. 

Il quinquennale • d i m t f o r t a n o • 
verrà quindi realizzato, nel suo in-
siene, in tre anni anziché in cinque. 

CARMINE DE LtPSIS 

Intorno a queste testimonianze d'un 
altro tempo e costruita Bagheria con 
la sua gente viva, con i trattici in
tensi di un tempo, con le sue bot
teghe dentro una delle quali in veste 
di salumaio vive un grande poeta, 
con le dimore dei suoi uomini illu
stri che vanno da Andrea Cu (Taro 
a Renato Guttuso, con la sua tradi
zione di cultura illuminata, con i suoi 
valentissimi artigiani ed anche con 
le famiglie in lutto per i quaranta
cinque uomini che sono stati assas
sinati in questi ultimi cinque o sei 
anni senza che la mano deila giusti
zia abbia mai raggiunto uno solo dei 
colpevoli. J - •' -"'< 

Bagheria è un aspetto della Sicilia: 
colori stupendi, gente forte ed • in
gegnosa, tesori d'arte e di ' fantasia. 
uomini illustri sparsi per ' l'Italia. 
Docti, pittori, artigiani raffinati, ric
chi e poveri, quarantacinque assassi
ni! misteriosi, profonda e larghissima 
unità intorno all'Assemblea regionale 
ed alla sua politica. 

Vogliamo comprendere, vogliamo 
spiegarci il significato di tutte queste 
violentissime contraddizioni e per
ciò, seduti sul pizzo di Valguarne-
ra, guardiamo Bagheria, che • vocia • 
di sotto e parliamo della sua storia 
recente. Le ultime vestigia della gran
de proprietà terriera sono scomparse 
nell'altro dopoguerra ; sono i colpi 
violenti di nuovi gruppi della bor
ghesia, che per mantenere le conquiste 
raggiunte si son regolati come i pre
decessori, imponendo le vecchie leggi 
dell'* onorata società » a danno di 
altre classi che pure premevano per 
allargare i vantaggi ed il respiro del 
nuovo stato di cose. Il processo era 
cominciato nella seconda metà del se
colo scorso, quando fiorenti giardini 
di limoni sorsero nella parte bassa 
dell'agro volta al mare ed assai me
no redditizie diventarono di conse
guenza le terre della parte collinosa 
che si stende verso l'interno. Il se
greto di questa divisione, che nel 
•empo ha fatto scorrere sangue, sta 
nell'acqua: chi ha l'acqua nelle sue 
terre può piantare i limoni ed arric
chirsi e chi non ne ha si rode dal
l'invidia e dalla disperazione. L'ac
qua è monopolizzata dalla mafia, che 
raccoglie nelle sue file il gruppo più 
forte dei proprietari dei limoni, in 
lotta su piò fronti: contro la pres
sione di coloro che vogliono l'acqua 
mene sulle colline, contro alcuni 
gruppi degli stessi proprietari di li
moni che vogliono • l'acqua in un 
periodo determinato ed in determi
nata quantità, contro i braccianti che 
lottano per il salario ed infine contro 
altri gruppi di mafiosi che a loro 
volta si sono assicurati il monopolio 
della esportazione desìi agrumi. 

E cosi Bagheria, che era diventato 
un centro economicamente avanzato 
rispetto ad altre zone della Sicilia. 
che aveva costruito fabbriche distrut
te dalla concorrenza e dalla guerra. 

paese ricco, tra 
attività nel campo della cultura, di 
ventava anche terreno^ d' v i o l e n t i s - % ^ | 
simi contrasti fino ad ora 'isolti dal» ; ^ j £ 
la mafia dei giardini a colpi di fu- . ^ g 
cile, senza che dal profondo della sua S-%| 
struttura sociale potesje sprigionarsi \:j%\ 
una forza capace di liberare tutte le ìgMj, 
altre forze in varia misura soffocate, - | c a 
contenute entro i limiti di una eco* %4'4\ 
nomia forzatamente rimasta alla mac» }^§ 
china a vapore, in un'isola nella quale ! ; , ^ 
vi son ; paesi dove vivono ' bambini >j'ff; 
che non hanno mai visto una ruota ftflf 
girare. Terribile condizione: le forze 'p'f-fè 
della borghesia bisognosa di e span*-^ 
dersi si fbdevano tra di loro affron- •'&' 
randosi a co lpi . di fucile, la tradì 
zione illuminata degli uomini di cui- !.^M 
tura si disperdeva per l'Italia e . p e r / f y i ' 
il mondo, la forza degli intellettuali £;»;$ 
che son rimasti si consumava attorno 'O'jgf 
alle rovine di Villa Patagonia e Ba« '•?-'$ 
gheria di • giorno ' in giorno moriva, 'fi;5?? 
nonostante i suoi giardini fiorenti e . ' ; ^ 
la sua vivacissima gente. --•;*.-': i '<: •'''•.'-\r'rl 

Grande e violenta fu l'ondata se- ^ j r 
paratista: la bandiera giallo-rossa, per iVv .̂ 
«li onesti, che subirono la suggestio- ?>"/l 
ne separatista, fu il simbolo del bi- !•&$ 
sogno di '. liberazione della gente in- ;^|f 
dustriosa di Bagheria, la volontà di v,''i 
rompere l'intricata catena che impri- ;':0; 
gionava tutti i gruppi sociali attivi 'l-P$. 
e condannava le fabbriche, che sten- .3,$; 
tatamente • andavano sorgendo, , alla 
morte decretata dalla gretta ingordi- -;V*L 
già dei monopoli del nord. Grande |>';; y; 
e terribile fu l'inganno ed anche per .'v>j, 
questo, a partire dal 18 aprile, grup- '%£$ 
pi di uomini appartenenti ai ceti in- ^?;"v 
termedi si strinsero intorno ai brac- - : ? ^ 
cianti che affollarono la sezione co* - ]V? 
munista portandola dai 18 iscritti del ' -À 
19 aprile ai mille e più di oggi. '•>:•. ^ 
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La col tura de l tabacco in una 1 Mia del sud-es t de l la Bulgaria 
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Malati da molti anni guariti in giorni 
Gli eccellenti risultati della terapia tissulare - Aprire le porte alle conquiste della scienza sovietica! 

R0ST10 SERVIZIO rAKTICOLARE 

S. M. CAPUA VETERE marzo 
Da qualche se t t imana nel la ma

stra città un nome corre su l l e bofr 
che di tutti: F i latov . 

Malati scoraggiati che ritrovano 
fiducia nella scienza si recano gior
nalmente in via Mazzocchi, dove tre 
giovani medici , I compagni Pietro 
De Pascale, Mario ed Armando Del 
Prete, seguendo il metodo dei no to 
accademico soviet ico V. P. Fi latov, 
a p p l i & n o la terapia t issulare . 

Ci s i a m o recati a l l 'Ist i tuto di te
rapia t issulare « V. P- Fi latov > per 
essere informati sul l 'applicazione 
di ta le metodo e r iport iamo per i 
lettori le risposte dateci dai nostri 
compagni medici: 

— Abbiamo saputo che voi appli
cate la terapìa t i ssulare secondo il 
metodo di F i la tov; potreste dirci 
qualcosa in merito ad esso e circa 
il modo come s iete pervenuti al la 
^ a appl icazione? 

— Già da tempo segniamo con 
entusiasmo gii stadi degli scien 
ziaii sovietici, tendenti a considera
re sempre più Porgano malato del 
paziente non tanto come In parte 
malata di nn organismo sano, bensì 
come il punto in cai la malattìa si 
localizza. Essi, cioè, tendono a 
curare non l'organo, ma rorganl-
smo ed a mettere onesto in condi
zione di combattere la localizza

tone del male, che spesso i ribelle 

fica. Cosi, avendo appreso {cosa 
non mollo facile, poiché, purtrop
po, i progressi della scienza so
vietica sono più o meno voltila 
mente ignorati nel nostro Paese) 
che l'accademico sovielico Filatov 
era giunto ad ottenere con l'immis
sione nell'organismo di determina 
le sostanze grandi risultati per la 
cara di certe malattie, abbiamo su
bito approfondilo la conoscenza dei 
termini di late teoria, e, superando 
enormi difficoltà d'ordine tecnico 
ed economico, siamo infine riu
sciti a metterla in pratica in Italia. 

— Che cosa sono e come s i ot 
tengono tali sos tanze? 

— Certamente avrai appreso dal
la nostra stampa come tali sostan
ze, che ormai hanno il nome dato 
loro dal prof, Filaton, cioè "stimo
lanti biogeni", e che sono aspecifi
che e chimicamente non ancora ben 
definite, vengano prodotte da qual
siasi lessato trattato particolar
mente. Se cioè si fa continuare a 
vivere in condizioni sfavorevoli vn 
tessuto organico {animale o vegeta
le) per un cvtlo perludo di tempo, 
si producono in esso tali sostanze 
che hanno il potere di cut abbiamo 
dello prima. 

— In qual i malat t i e tal i sostanze . 
cioè tal i s t imolant i biogeni , d a n n o 
i risultati mig l ior i? 

— In genere in tutte le malattie 
distrofiche, cioè in quelle malattie 
in evi si ha fatrofia di un deter-

nei casi in cui si ha l'incapacità 
da parie dell'organismo a far ri
generare le sue cellule per riparare 
la distruzione che un determinato 
processo patologico ha arrecato ai 
danni di una sua parte; oppure 
quando esiste una incapacità dei-

organismo a combattere una ma
lattia generale o locale croniciz-
ata. . 

Cosi la terapia tissulare dà otti
mi risaltati 'nei casi di atrofia di 
alcuni nervi ( nervo ottico) o di 
processi " infiammatori cronici di 
essi {sciatica) ; nei rasi di processi 
infiammatori cronici a carico delle 
articolazioni [varie forme di artri
ti) o delle ossa (osteomieliti ero 
niche); nei casi di ulcere della cute 
{ulcere varicose) o delle mucose 
(ulcere gastriche e duodenali) ; nei 
casi di processi morbosi a carico 
dei vasi sanguigni (angioite obli
terante) ecc. -

— Abbiamo saputo che avete già 
trattato a n a quindic ina di c a s i ; po
treste dirci qualcosa su di e s s i? 

— Talli i casi da noi trattali ci 
Hanno dola risultali eccellenti. In 
modo particolare ricordiamo due 
casi di artrile deformante, nei qua
li, solo a pochi giorni di distanza 
dall'intervento, sono scomparsi i 
dolori alle jarticolazioni e si sono 
corrette, specialmente in uno (trat
talo qualche tempo prima delPat-
Irò) le deformità. E poi ancora il 
caso di una giovane signora di 26 

de l la Storia d'Itati* del C r o c e , l a i ogni cura sintomatica o sptdAminato organo, « di mn tessuto;\anni, che in seguilo a processi in

fiammatori ' acuti localizzali alle 
ossa ed ai capi articolari degli arti 
inferiori, presentava anchilosi del
le articolazioni delle ginocchia ed 
atrofia e rigidità accentuata della 
muscolatura di entrambi gli arti. 
Tale sindrome durava già da due 
anni e mezzo. Ebbene, dopo tre 
soli giorni dall'intervento, sono 
scornarsi i dolori, e, a distanza di 
venti giorni, la paziente non solo 
può flettere discretamente le gam
be che prima erano assolutamente 
rigide, ma ha cominciato a regger
si in piedi ed a camminare. 

Vn altro caso di cui vale la pena 
di parlare, è quello di una donna 
attenne, la quale era affetta da 
un'ulcera varicosa alla regione so-
pramalleolare interna della gamba 
destra da olire 20 anni. Tutte le 
cure e gli interventi chirurgici ai 
quali si era sottoposta non le ave
vano recato alcun giovamento. L'ul
cera si presentava, al momento del
l'intervento, larga 5 centimetri e 
unga 8, coperta dn secreto gri

giastro e fetido. Dopo solo 48 ore 
datVinneito i'iilcém si era neilaia 
e presentava le prime granulazioni 
rosso fiammanti. A distanza d i 12 
giorni, colmatasi l'escaoazione, si è\no*cenza « della trasformazione 
inizialo il processo definitivo di ci-1 rf*/'o natura. 
catrizzazinne. Abbiamo r ingraziato , anche a n o 

— E' poss ibi le intervistare tal i m « dtì nostr i lettori , t tre medici 
paz ient i? per le Interessanti not iz ie che ci 

— Poiché il segrtto professionale h a n n o forni to , • • • a r a n d o « 4 eaai 
ci impedisce di fornire nomi ed >»«ovi «access i . . . ;, - s-.yi* 
indirizzi, abbiamo chiesta a qa—tt 

e ad altri nostri pazienti se, nel 
caso in cui ne fossero richiesti, a-
vrebbero concesso un'intervista. 
Tutti, tranne ano, il quale ha ri
fiutato per una ragione assai plau 
sibile, hanno gentilmente accettato 

— Abbiamo saputo anche che vi 
state preparando per iniziare l'ap
pl icazione di un altro metodo di 
cura. Di qua le metodo s i tratta? 

— Si traila del metodo l'nvlov-
Andreieo, o del.a narcoterapia. An
che in questo caso si tende a rav
vivare 1 processi biologici -. vitali 
dell'organismo, mettendo - questo 
nel riposo più assoluto Per un pe
riodo discretamente lungo di tempo. 

Ci sono già numerosi pazienti, 
malati da molli anni, che hanno 
accettalo con entusiasmo di farsi 
curare con tale metodo. Siamo si 
euri che anche in questo campo 
otterremo baoni risultati. E questo 
perchè applicheremo ancora un 
metodo studiato dagli scienziati so 
vietici, • 1 quali, liberi ormai da 
pregiudizi idealìstici, forniti di e-

i Quando questa forza cominciò a 
premere in modo organizzato dap
prima tremò tutta la debole impalca
tura basata sulla violenza e poi ognu
no, lentamente e faticosamente, co-. . . 
tninciò a trovare la sua strada per ['.{*$!; 
andare avanti: i produttori di agru- f; 
mi verso la rottura del • monopolio f.fM 
delle esportazioni, i piccoli proprie- f>>t" 
'ari della collina verso la costruzione ".'•.*/£• 
di grandi opere pubbliche che per 
mettano di portar l'acqua anche nelle j''^f 
'oro terre, gli intellettuali per il fio- ':•->$• 
Hre di una nuova attività produttiva v'jHf 
che permetta loro di raccogliere e di 
dare un contenuto alla vecchia t r a - v À } ' 
dizione di cultura illuminata e che ^i: 
permetta, tra l'altro, di far di Villa :/^ ; 

Palagonia un centro di cultura. >-; w $?%. 
Ma una è la condizione : perchè -•£•'«?';' 

tutti possano camminare su questa 
trada nuova: la libertà. La libertà 

di andare avanti, di lavorare, di pro
durre, di •' trarre dalla ' terra tutto 
quel che la terra può dare. La liber
tà negata dal : vecchio Stato accen- t 
tratore italiano, che con il « patto isti;-
«celleratp » ha generato quest'aria di j$'|" 
tragedia che incombe ; anche -sopra y.^1 
Bagheria, • stupendo e : violentissimo ::';?;. 
paese siciliano che da cent'anni vive '_';> 
imprigionato nell'isola condannata a l , v;r 
rango di semico lòn ia . / ' .*, " .»;J:4 

Comprendiamo, ora," l'origine del- J;r|i 
la nostra impressione iniziale. E com» v'•*> 
prendiamo anche il significato della 
profonda e larghissima unità intorno 
all'Assemblea regionale ed alla sua 
politica, che dell'antica aspirazione 
alla libertà comincia a tener conto. 

Ancor meglio, del resto, avremmo 
compreso dopo. Quando, lasciata Ba
gheria, ci saremmo inoltrati nella 
terra dei « guerrieri senza ideale --

ALBERTO JACOVIELLO -

L E P R I M E A R O M A 

,"; Il e mi un 11 Pclierrlìeii 
- La prima parte del concerto d i 
retto da Hermann Scberchen d o 
menica all'Argentina era ' dedicato 
a musiche del '600. Tra i vari brani 
eseguiti dall'orchestra del l 'Accade
mia cotto l'attenta : e intel l igente 
?uida del maestro, ricordiamo la 
davvero straordinaria , Danze d i 
ombre del Batto delle inarate d i 
Monte verdi. E' un pezzo d i u n a 
espressione misteriosa, animato da fC?^. 
un ritmo f lessuoso ma incalzante. •• >-gi 
oieno di una poesia assai originale . c".v*-
Accanto ad fc-so abbiamo ascoltato - ^ T 
danze per v io le dell'epoca e l i s a - „ 
oe t iana ed altri brani di PeurL--• 
Lul'i e Purcell . che hanno e q t u - •':-
5iasmato el i amatori de l ie mus iche ;v 
nner.o note e ooco esegui te • c o n - >— 
venuti a teatro per l'occasione. " *^*jtv 

Nel la seconda Da i t e del concerto . "'"' 
dedicata ai Quattro vezzi sacri d i 
Verdi, abbiamo potuto apprezzare 
a preparazione accuratissima de l 

coro, dovuta a Bonaventura Somma. 
Quest'esecuzione verdiana — d e 

dicata naturalmer.te a! cino.uan;e-
nario della morte del Maestro — 
non ha aggiunto gran che alla c l o 
n a dell 'autore de] Rigole'to e de l 
TYorarore poiché i quattro pezzi, 
in generale, ci mostrano an Verdi 
incompleto e meno acceco del s o -
*ito. Del r o t o lui s t e # o — G i u 
seppe Verdi d ic iamo — definiva la 
sua A r e M e n a « una seiareda *. 
Crediamo perciò di non arrecargl i 
offesa alcuna dicendo. !o Questo 
ca^o. di ammirare assai il s u o s p i 
rito autocritico, non condividendo 
tff«:to g l i entusiasmi dei raffinali 
che sembrano preferire i Pezzi sa
cri a l l e grandi e popolari o r e r e d i 
teatro. Ammesso naturalmente che 
taM entusiasmi s iano autentici e 
oer nulla interessati - e*, a. 
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Piccole donne ' .w S'I 

E' questa la seconda ed iz ione d - , 
nematograflca de l no to r o m a n z o 
del la Alcott . L a pr ima edizione» 

normi possibilità tecniche, illumi-Inettamente auperiore . tu que l la 
n a / / dalia dottrina del marxismo- j t h * . nei i»3*. rivetò l e tìott « i 
leninismo, compiono veramenl e U V r i c e di Kater ine Hepburn. Il 
passi da giganti sulla via della co- a i m odierno r imane più rc*a»o a l 

est© edulcorato dell 'opera l e t tera
ria e appare Pertanto assai 
e lacrimogena. I | 
B r a n i non « o a t r e A 
to à reo aura sa 
(KMQ*. « aeantWssfttl 
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