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Statro e Chiesa (Lineamenti di pensiero fascista). - Presso

I'Autore . o . L. E,-

It presente sa,ggio, ceel,'l,e sQ,Le idee es'senz'iuld, a'ide

gid, l,a luce sulla Ri,ui,sta d,el Fasc'isrno Costnuirc>
{noaggi,o 7932, R,omca), carue ai,nc'itore d,el conc,olPso

hart,d,'ito d,atta Ei,ui,stu Me,ed,es'inoa 'iw occasione d,el

Decetonale d,elta R'iaoltlaiome
Ora, r'ielnborato ed, a,mcpliato, a,ppare 'in Qwesttr,

Bilrtioteca se$Helstiea e a '/La G,pre la ser'ie del{,e

pu,bblicaa'iond : sia perdxA esso u'iene in tal modo s, "

uc&n'ifestare i fini, cu'i, la Bi,bli,oteca s'i 'isp'ira, s'i,a'

perchA prel'ino'inarrnente i,nd,i,spensab'ile alla Scwolu,

Itali,ana la conoscenafi, di ocm, M?,oaimoento ce,t'i, A dg,

tencpo u'incolato itr nom+,e e 'il presti,g'io de'l,l' Ital'i,c+

rxel cma'l't,do.

Prof . ERIvIESTO BIG IV AMI
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" T DI'E PERT@PT DE'. F'ASCISMO'

Due i period"i che , conrriene d istinguere nel
$i'ascisffio, per rneglio intendere Cluesto mo vi-
mento nella sua storia e nelle sue idealitA : un
periodo sregan,tflwo, polennico, di reaa'i,one contto
il vecchio lnonclo polit,ico-parlamentare, che aveva
{'eso possiiriie it farnigerato quadriennio tlel 'LB-'9;Z

con l'anarchia alL'interlro e la tiquidazione della
Vit,tol'ier all'estero ; un periodo grositfvo, rico-
strutt,i rro, architettonico, di r'inmauaa'i,one della c.o-

scietrr-,a nazi"onale iri ispecie ed umana in genere.
L'uno e I'altro periodo trovano appl'ossimati-

vanaente il loro punto d'incrocio intot"no al 1925 :

.quand.o, ottenuta piena vittoria sutr'blocco delle
opposizioni, S. E. iitr Capo del Govet'no ehbe ;r

, nomirlare una Camorn'iss'iorte di 78 mewcbri, per stu-
d.iare i problemi retrativi alla riorgantzzaziotte dell<r

Stato; e melltt'e nel prinno periodo per la ne-
ceqsita stessn delle cose it Faseismo non eri!.

riuscito ancora a tt'ovare un equilibrio definitivo,
flmpegnato com' era nell' incomposto disordine:

il

I
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della trl rassi ; n el seco n do esso pa ssa er cl i n t,er"r.o-

gare scrupolersarnente se stesso, giurlg'eudo ad una
net,ta e pl'ecisa chiari ficazione.

Sono di questo seeondo pei"iodo t,l'e cla[e che
ogni Italiarro dovrehbe ineidere nella, nreriloria
oome tappe foncamenterli della storia, f"ascist,a e
con[emporaneer :

X) 3 aprile 19?16, creaziorle della Coa"peaEr&,*
zf;Eprae? rnassimo orgarlo della Ri voluzione fascista"

2) % aprile Lg12V ? e{nanazione d ella Cmwda c[eB
Fra,woro, massima espl'essione deX Credo potritico-
sociale fascista"

3) 1t febbraio 1929, stipulazione cl.ei Fadd& cEeft
[ratesr€brn.{b, corl cui il Fascisrno si innesta defi-
nitivamerrte nella grernde tradizlone riaziouale c{el-
l' orteidossta religiosa"

E in omaggio a quesl.e tre date che iI F'ascisrno
assume un volto, u no stile, urtra l'esponsabilitA, :

che d"a fenomeno fol'se episodiccl cieltra vit,a ttella
nazione, passa ad essere urla l'ealt;\ herr r"adicata,
e hen salda, valore permarlent,e della storia, aff'er,*
mazione di civilte"

'L 
PROBLEMA CENTRALH

DEL FASCI$RNO.

Disse bene nlussolini che urla ri voluzione non
Ita l'agion d'essere se non < aff'ronta e E,i,solae d

problemoi, stori,c,i di, oryt, popo-{,o *: e i} problema sto-

I

rico del popolo i[atr iano, il pr"oblerna per eocel-

lemna, era *u*trrru stato cLi' carattere, piu che poti-
tico, essen r-,ialmente xnlora,Ee.

ErA seyupre rm,Am,CAtA All' ItAli,A q,,ilvl,g, S'WA, COt'l-

toona, 
'e u,\o{t, swa ci,uo"{,td,, ch,e aal,esse du dare 'ulna'

tl,Usse d,i,rd,gente espertA e clyt,sr,peaOle, %tc popal'O

ed,wcAta a'l,le grvm,d,i 'in'iaiat'iue del,lA aita m'aa'iowale

e statale
Perchd era faltita 1'esperienza politica demo-

triberale ? Perche tro St,at,o italiano, a, piLr che un
cinquantennio dalla conquistata nrnit,a, non era

ri nscit,o a consoliCare sd stesso, flttraverso il tert-

tat,i vo bou"ghese delte Sin ist t'e (Du pl'etis, Giolitti)
primer, at tra verso it t,entati v o p'roletario d.elle de-

rnocrazie del dopogLlet"ra'd
Perche, iu altt'e pat'ole, 1o Stat,o it,aliano nort

era riuscito a superal'e Ia fase detr vuoto fortna-
iismo burocratico, ridotto ad essere ulla irnpalca-
tltr"a 6lriva di impulsi e di vit,a, sorreggentesi a

vol"ta & volta sopra la corruzione dei i\,{iriisteri,
quand.o non addirittura sopra i i:assifond"i della
rnafi.a e della caulorra ? 

$

E logico che il Faseismo, Porlerldo il pro'blema

nei suoi terrninl piu essen ziat| s' av veclesse del-
L'e,nOs'yWe eqU,'i,aOco SU AUi Si era SOStenuta Sino al-
lora la vita politica italiana, e badasse a porvi Lln

ri rned.io : n on ricorrend.o alla panacea deL solito
rnutameltto tli govern o)'vnu, affrowtando coragg'iosa'
:swe'wte l'educaa'done di, tu,tto czn popolo.

***.'!
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Non dunque problemat d.i semplice reazioile, fi]n.
di r,'innoaaai,orce, di rigene razione, d i palingenesi
umana e sociale; non problema semplicemente poli-
tico, ffi& uoorale: la questione politica veniva ad es-
sefe affrontata attraverso un& pregiudiziale morale.

LA WECGHIA E LA NUOVA [TAI-!A'

Problemn estremirmente clifficile, se si petlsa che

ll popolo italiarlo aveva a scontare, oltre tutt,oo herr
r4u,attro secal'i di, d,eead,enacr, cotltwraN,e e pol'i,t'i,ct* :

dall' accidioso dilet,tantismo del Rinascimento al-
l'o p primente go verno spagnolo, alla sonnolenz;r
borlronica post,eriore alle guerre di Successione ;

decad enza che a \reva trov at,o la sua piu lucida
espressione nel cinismo tlel Guicciartlini, nellEr
fatui:td" detl'Arcadia e del Metastasio, ne}l'nguost,i-
cisrno di popolo e di a,rist,ocrazia di froxrte ai pro-
blemi'piu vivi delXa Nazione o

Era st,ate, euesta, Ia \reseElfla, Etatfia : I'Italiil
< v eochia , oziosa e l enta, ,' clel Petrarc& , I' Itali;r
<<battuta, spogliata, LAoerao cot'sa> d.el Machia-
velli; l'It,alia moderata e filistea, ehiusa nel suo
egoismo piccolo - krol'ghese, Frovinciale. scettica,
utilitaria,, che anoora nel '56 aveva armato i con-
tad ini horbon ici contro Pisacahe, e nel '60 no rl
aveva saputo dare che un migliaio di eroi all;r
leggenda, di Ganibaldi.

Sencpre impellente pel'cio iI probtrerna della ri-

L1

gerlerazione rrlorale, il problerna della. F$uovifr o
come dira Mazzini .- della {Gliel\raxl.e Hta,lia,

e non infrequentemen te esso er.ir. balenato agli
ingegni piu Iucidi c]ella, Nazioue.

Da Di-rnt,e che invoca il veltro liber"ator,e ;_al
Pet,rarca che ripone le piir ardenti speranze * nello
spirto gerltil >, < pensoso piu d' a.ltrui che di se
s[esso > ; al Machiavelli che inrplora I' inter.vento
del Tiranrro risanat<lre; aI Perrini che por]e par.ole
di saggezza e di forza in boccer al suo Chir.one,
educatore di Achille; all'Alfier.i che invooa il p'r.r-
grrale di-''Bruto ; al lr'oscolo che va a tra l.r'e gli
auspici irl' S. Croce; aI Clroco che gLlrlr.c{a con sim-
pa,Lia.',al Cesarismo napoleorrico ; al Mari zoni, al
Gioberti, al Mazzini, che von"ebbero ridonare se-
rieba e vocazione alla vita, r'estaul"ando quella sin-
't,esi dantesca del rlerlsare e ctel fare che si era au-
tlata d isperder ltl o nel oorso detle gen erazio n i.

Ne la reaziorre si era limitata all$ platonica
i n vocazione di uil Redentore, di url l\{essia, di: un
Rigeneralore morale e spi rituale ; la cultrrra ro-'
ruantica cleI nost,r'o glrimo Risorgimento, facente
;ttlpunt,o capo al Manr.,oni, erl Giobert,i, el Mazzini,
a\reva cercato d' iniziare anche una posit,iva rico-
gnizione della rtostra storiu e rlella nostl'a cultur.ao,
in lnodo dar porre in luce valori orig.inali, valori
.nostri, linfa della nosh';r sLoria, essenzA di una
nostr:a civilta. ,,t

Era stato, questo, Lul tentativo v,asto e gran-.
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dioso, che per la larghe zza degli ideali promossi
si puo solo paragonare a quello che precedette e

accompagnb in Francia g'li avvenimenti del 17Bg;
o in Germania quelli del 1813; o in Francia, sotto
il governo tlella Restaurazione? i fatti del 1830 :

e come in Frarrrcia e in Germania a\reva dato ori-
gine a due distinte forme di civiltd nazionale, cose
'in ltali,a s'i proponeu&, dd dare) ancor prima del-
l'u,ni,td, naa'ionale e poli,t'icct,, la pi,h esse'ytai,u,le ooni,td,

tnorale e spi,r'itu&le.
Ma, purtroppo, tenterti vo fall ito nella t,empestosar

crisi neoguelfa del '48-'49 : lasciando aperta un&
situazione che sarebbe st,ato merito del Fascisrno
di ripreudere alla dis[anza di quasi urr secolo, por'

portar:la alle sue estreme risoluzioni.

It RISORGIMEilTO E !L PERIODO
DI PREFARAZIANE"

Due infat,ti i periodi in cui conviene dividere il
Risorgiurento, &l fine di meglio intendere la storia
dell'anima ilaliana nel primo e secondo OLtocento:
un periodo che tanto per intendet'ci defini-
remo i,deuli,st,ico-re'l,dgi,oso o di preparu,a,ione, e un
period o posi,t,i,,uo, tl,a,ico o di decud,enaa,.

Il primo periodo, coincidente appunto col mo-
vimento romantico manzoniano, col neogueifismo
di Giober:t,i e col rivoluzionarismo di Mar"r.,ini, A

indubhiamente il piil interessante.

-r
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Il suo problerna cen trale
vertito -- e un prohrlema esseuzialmente rrrc}ra,re,
spirituale, attr;rverso oui si cerca, clar vita, contro
la vecchiu, rt{rtld,a, alla xsurowa o Giowa,rre
ftalia,, e porre in tal modo le gra,ndi premesse
ideali del prossimo Risorgimento politico.

I-r'arrirna italian a, &ncor pr.esa clalla grande crisi
giacobina di fine e principio di secolo, Ioacla a,
x?{DEmllere ogxnfi vfiHreolo co[ perhsf,ero fra,fr-
eese, al fine di elaborare un propr.io pensiero, unA
propria cultura? urla propria civilm, di ispir.ar,ione
nettamente fieEealistiea e n eligios&.

tln luogo corn Lrne, ptrrtroppo ancora cliffuso,
von'ebbe I'Itaiia rinerta all'ornbr.a della Bastiglia,
ecl iniziata alla l'ita model'na dalle baionette clel

l\ulla in rearlf,A d i piu err.or]eo. Anche a pre-
scindere dal rrasto fermento deila cultura italiana
anteriore er,ll"89 francese (Giannone? Genovesiu
Galliani, Filangeri, Pargano nel Meznogior.no; pa-
l'ini, Alfleri, i dr,re verri, il Beccaria, il Frisi nel
Settentrione), st,a di fatto che l'Itarlia, nella sua
enorme maggioranza, reagi i n modo i nesorabile
alla penelr'azionb fi.ancese.

Il popolo provoca l'uccisione del Bassville a
Roma, le Pasque di saugue a Ver.ona, le rivolu-
zioni d i Bi n asco, Pa via, Lugo ; accor-re fa,natico
nelle file tlel Cardinale Ruffo pel.spegnere nel
sangue Ia rivoluzione napolelana del 'gg ; accoglie

i

I

r



T4

con vasto plauso il crollo della for.tuna rrapoleo-
nica, e tradisce il Beauharnais che pure era degno

, di sorte migliore ; il morrrio della cultura, dopq
r.lna prima irrgenua adesione agli ideali d' Oltralpe,
esprime dal proprio seno una vigorosa con.ente di
uod,sogalli,swto, che pone sur nno stesso piano ideale
il Parini (diurissioni rlaltra Municipalitd nnilanese
e colloqui sotto i tigti cti Polta Orientale col gio-
\rane Foscono), I'Alfieri (Mi,sogallo e, Coryowted,i,e

polit,iche), i I Foscolo (racopo ortd,s e Sepolc{,i) , i}
Manzoni (Inni, Sacri, e Morale eattal,d,c&\, il Gio-
berti, il Maznini e via clicenclo.

Ed d. pn"opri,o d,a questa generale s'eaai,one d,e-|,

gttr'iwt,o Otto cento ett,e s'i uieroe cowfi,g,t{,!"aayndo l' aw,iqqoa

'ital,i,ana: I'esigenza di Llna cult,ura e di una ci-
vilta i[aliana va aoquistancto r,ieppir'r serrso stor"ico,
il romrrnticismo si appella alla forna delle tradi-
zioni, urla Nazione \/eramente

una {t' a.rrne, di lingua, d' a!tal.e,
Di mernorie, di sanso* e di cor

sla per sorget'e. 
!4 -r.- 14

,,*r?Jij;;'. 
il tema' il rnoti vo d i questa cifina

Come ogni serio {novirnento di cultura. anche
il movimento risorgiment,ale si pone delle amkri-
niani integrali : si tratta di rispondere al quesito
delle feli,ci,td, dell'individuo, di indagare nei suoi

F

co rnplessi tlesti rr i , di ,r'isol ver.e
problerra u.mano e sociale.

Anche il pensiero giacobino, riprendentlo il
tema umernistico del nostro Rinascimenlo, si era,
pos[o un analogo problema.

Ma esso era partito da una premessa astratta-
rnen [e i,red,i,ai,d,ar,ali,st ica (E n ciclopedist,i, Rousseau ).,
assererrdo che tutto si riduceva ad Ltna questioue
di liherte,, di autono0cnL,i,a, di foraa ero,icu (la li-
bertd,, naturale di Rosse&u, i cli,ri,tti senza dovel'i
del citt,adino) : percid tale pretesa liberta si era pi-
velata - alla prova dei fatti _- disordinata licenaa
e cupa anarchier: la rivoluzione giaoohina a-lreva di-
st,rutt,o troni etl altar:i, seminato di stragi I'Eul'opa,,
inaugurato il regno della brutalitd e della forza.

It pensiero it,aliano (Manzoni, Gioherti, Maz-
zini, ecc.), reso esperto dal disordine giacobino,
scopre invece tLrtti i lirnit,i di tale visione : il pro-
blerua uman'o e sociale e si un pr:oblema di ti,bertd,,
nla libert,d, vera e concreta non esiste se non ,i,nte-

grata clu p,r,inci,pA di, a,trton ith ,, dd tegi,tti,,m'i,td,, du
aalori spi,rd,tot uli, e geru,rch,i,c,i, 

"

Chi porrd ora la forza e la san r,ione di [ali va-
iori ?

I{o rr l' ,ind,,iu,id,ooo, ch e I' es per"i enzar stor.ica i rr

genere e'giacobina in ispecie ha dimostrato inca-
pa,ce di, crea,ye aalori, (e di quest'epoca la famqsa
asserzione del Tocqueville, il grande critico della
Ri voluziclre, che << una d.emoer azia laica spar-

15
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venta >) (1) , ma la retigione, l'esig*nr) innata
in ogni uomo verso un superiol'e mondo icleale in
cni gli interessi ind i r,'iduali scompaiono, le pas-
sioni si placano, e I'individuo - pLrr negando sd

stesso - si ritr"ova alla fine piu elevato, piu puro?
piu feli ce, e, per cosi d i re, piri d i v i no "

Eceo clunque spostate tre basi della liherta, €d
elahorat,a, una nuo\ra visione della vit,a di ispira-
r,ione nettamen[e idealistica e religiosa,: I'inclivi-
duo, sinora concepito soltanto come fonte di di,ri,tti,,
diventa, sopratutto soggetto di douen",i (I doueri,
degli, ,ttoynin? di \&anzini) ; Iro{} pirl realta a se, ma
funzione e momento di una piu elevata realtA
ideale, sia essa Chiesa (Manzoni), o Stato (Gio-
herti), o Ilmanitir (hilanr,in i).

La posizione dello '89, e in genere delle rivolu-
zioni moderne, non vierr e negata,ma semplicemente
sraperata e in verata in una posizione piu s[orica
e concret,a: rirnarle il concetto della liberti, della
autonomia u rnana, [& nor] pin intesa nella sllin

(t) Tale pure i I monito della sapierrza religiosa di
tutti i secoli: la qua,le, ricorrendo at dogma, di ult pec-
eato che e alle origini d"ell' nmanitil (peccato rli, Adarno
nella, religione cristiana) viene a giustiflcare perfetta-
mente la corruzione dell'individuo, il disordine lerreno,
la T,acrinaarwn4 ualle, e a sancire per I'uorno la sna
incapacita alla vita dello spir:ito fuori di un interrrento
so prar) naturale (Gr azi,a\.

1,7

brnta ualurulita: liberta itlealistica, liherta reli-
giosa con trcl I'ast,ratta e caotica libertd naturale.

Ecca perclcb la prepa,raa'iorc,e spi,r,itwale del Ri-
sorg'i,mcento d nettanoem,te rel'ig'iasa, : tli quella reli-
giositA storicer che 0 il Catt,olicesiulo dei Roman-
tici (Manzoni, la figura p,io grande clell'800; Pel-
lico, tlornrnAseo, Rosmini, Cantir, Grossi, D'Aze-
glio, ecc. ), dei n eoguel fi (Gioberti , Balbo, ecc. ), del
gruppo toscano (Capponi, Lamlrruschini" Rica,soli,
ecc.), dello stesso Cavollr: tutti uornini di parte
liberale, ma convinbi che la religione e una forma
fondarnentale clello spirito, iusos[ituibile, ad CIs.,

corl la filosofra o con la scienza o con L'arte ; e

ehe necessaria e la sua eonciliazione con lo spi-
rilo liherale ctei tempi.

** ll v,;

Ne le formulazioni clel pensier"o risol'girnentale
si arrestano al nuovo concetto di liberta"

Se la libertd, e autorita, essa port,a acl. un cowt-
pleta rinnauamento dei concetti relatd,ud, allo Stata
ed ui, swo'i, rocppart,i con la Chiesa.

It pensiero giacobino, p&rtendo dalla solita pre-
messa individualistica, era finito alla teoria dello
Stato contrattr,oalistico: lo Stato nasce da un con-
tratt,o giuritlico tra gli indivielui, d una creazione
artiflciale , opposta ecl esterno agli individui mede-
simi, e {uindi in definitiva male e ceq,aiowe,

verso cui legittima e la rivoluzione e I'anal'chia.
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Il pensiero it,aliano, llartendo dalla premessir
ideatristica e religiosa piu o meno conr{lne a tutti
i suoi rappresen tanti, giunge alla teoria detlo
Stato etfleo, St,at,o forte, Stato di cultura, pro-
motore di moraliba e civilta"

Lo Stato rrorl sorge da urr contrat[o g'iul.idico,
not) e una crear,,iorle a,r'tificia,le d.etl'individuo, ilter
urt,u,, es'i, g enaa m,ato(,y ale ed or g apodca,,,imoma,rcewte al\o
s yld,rd,to d,ell' i,wd,d,ui,do+o, moedes,i,mao e qwd,nd,d, p o stul,ato
d,ella s,elct,,eno?"al,itit, (1) : iloil piu antitesi lra indi-
viduo e Sflato, ma riconciliazione, r]on piu rappor.t,o
giuridico, ula ei,ico: l'individuo non CI piu realta
a sd, nca funzione e monnento della piu elevata
real[a stat,atre, e lo Stato e-{,egge, foracr,, potenaa,
'i,d,ea-[,i,td,, aolomtd,, ,iyt,carnap,ione dell' etle os e{,nr,ct,ya,o 

"

(t) Tale il sigu!ficato cli Stata et,ico.'lut,to qLranto
e posto datlo spirito rJell'uomo, corne propria esige nzn"
rt aturale ecl o rgail ica, e fatto eti,co, waotru,l,e : e poichd
trarie e distinte sotlo le esigenze della volou ta, varie e

dist,int,e sono le rea,lt,a etiche o monali dell'uorno.
In tal rnodo, accan to a,d un etieisrno diremo

cosi politico (mirante alI'ut,ile dello Stato e della
Nazione); possiamo porre urr e*icisrno piu propria,u"lent,e
rnoratre e religi$so (rnirante al bene e alla salvezz,a
delle anime), e 

-via 
dicenclo. Si intende che le diverse

resigenze dello spirlto, iu quarlto * appunto - esigenze
di utt, oneclesinoo spit"ito,Iton possono essere in corl trasto
tr'a, di loro : di,sti,roa,ione nell'wnitd,, non oppos,i,aiane (efr'"
p. 3b, a proposito dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa)"

19

Percib 1o SLato nor-] e tlestinato a scontrars,i,
ma ad fisLeqrnxtrarsf ecr{n Ea, cBrf,es&, la poli-
tica a riforrdersi nella rnorale, ix cittadireo a, ricop-
ciliarsi col credente: r"it,or.rla I'uyti,ti* dei d.ue po-
teri, r'eligioso e ci vile, spezzata e d al Rinasci-
mento it,aliano e clalla Ri voluzione franceser ri-.
tonna s'intende
ctella s[oria e dellar crrlLura.

La ts"acl,ia,i,one *co,igl,iore ttet R,isot,gi,tnetoto, cla
fr{apoaow'i & Cauootr allw Dests"c* g, cr,ispi,, b clec,isctt
ffioercte com,ca?"dutar,icc: e la s[essa Legge d,ette Guu-
rent'i,g'ie, col concedere al Ponteflce extraten.itoria-
liLe di ctonainio ed onori so\rrani, tradisce il sot-
t,inteso t'il,ppacificatore e ol.t,odosso.

Solo contingenti ragioni di politica estera (po-
tere temporale dei Papi) potevano inittrn.e il risor..
gent,e St,ato italiarro a Frorsi in dissictio con la
Ctriesa: ecl a es's"o!'e c{,et l,udci,s?no posterdor"e u, cs,-
'$oI/L?" di u,uer,interpretato coerybe pexnwL(il,nemte ?c,w

di,ss'id,io che ere, sol,o u'[,la superrfi,c,i,e d,ette cose, e
che ln co??,segui,tn um,i,td, aurebbe d,oaqrtto v.apd,d,a-
moente li,qui,dnre.

Purtroppo il grandioso movimento della ,cul-
tura.r"isorgirnentale er& ctestinato a fallire nella
tempest,osn crisi det '48 -'49: cr"isi politica e crisi
ideale, che spinge da un lato il Porrtefice pio IX
verso la logica reazionaria del Metternich (Allo-
cuzione del 29 aprile), e dall'altro la giovane ri-
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voluzione italiana all'uccisione di Pellegrino Rossi
e alla polemica antigesuitica clel secondo Giobel'ti.

Sorge, i n altre parole, la, {f,rrestione Fo-
rrtarla, questione che per le sue podet'ose con-
seguen ze si l'i verbel'a su tutta ler, v i ta i tal i an a

del secondo Ot,toc.ento e del primo l{ovecent,o sirto
a,i Pa,tti del Laterano.

Alla vagheggiata unita dei due pot,eri succede
una netta e cruda: sape,raad,one : da ur) lato il perl-
siero laico e Cavour av viato \/erso nostalgici ri-
torni illLlministici e giacobineggianti ; dall'altro la
Chiesa verso il Sillaho e la reazione antilihel'ale.

n $vbou'imento r'isorg'i,m+evttale s'i au, 'in tal moodo

suotntando di, ogn'i contenatto p'ih sey''iaquoemte 'ideal'e :

progred'isce dl pn,oblewLct dell' un'i,td, ytoli't'ica, moryb

qooello del-[,' wva,'itd, ru,or ale della l{ua'ione.
Ogm,i reld,gi,asd,td, si, ri,ti't"cc a, grado a grado dalla

elasse pali,tica da','w'im,unte : l' Itali,ct, si, abb'inscia e

scade.

IL RISORGTMENTO E IL PERTODO
DI DECADENZA"

Decad eoza gra vissima che nolt evitu alcuna
forrna della vita spirituale e politica: e che st,r'ap-

pera amar.i giudizi agli ingegni piu fervicli della
I{azior}ee come al d'Azeglio e al Mazr'ixti"

lVel campo della cultura 1'Italia ritot'na ad in-
feudarsi al pensiero stranier:o, importa,trdo positi-
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vismo e mAtel'ialismo, Spencer ecl ardigb (sono
questi gli anni del carduccia.no Inno s, Sata,naj ;
e intanto anche I'arte decade rrel sentinnentalismo

:ry6|lg ed arcactico dei secondi romant,ici, come ii
Prati, I'Aleardi, il De Amicis, e - piil tardi
il Pascoli minol'e-

Nel campo politico e sociatre si Lrrerlde a norirna
la democ rania, di Francia, si esaltano i princi pi
dell'89, e sulla firre del secolo si fa buon viso al
materialismo di Marx.

Cavoul' da a[ popolo uno St,atuto, lo sospinge
ver"so un'espe rienza sinceramenbe moclerna e lihe-
rale t{ella vita; ma il popolo, che guesto Statuto
xlon si e conquistato nella lotta e nel doloren che
alla unificazione naziorrale non hn part,ecipat,o, che

fuor,i d,el, r"igo*"ism,o reli,gi,osa b,i,or,c,a,puce di corcce-
p'ire problemi, dd, autoritir,, di, l,egi,tti,nai,td,, d,i c,i,u,i,syno

alta ed awstero, s[ arbbandorra alla l,icenaa dewt,a-
gog'ica, i ur metle n ella politica i pro pri i n teressi
ecorlomici, fa lo Stato strurmento dei propri egoismi.
personali (si pensi anche alla incer[a, situazione
della economia italiana, percorsa da crisi quasi
permanenti e percio sern pre alla cae cia tli sussidi
e protezionismi statali) : ritorna I' i,ndd,ad,dual,isrno,
il w,ateroal'iswt,o, su cui gioca abilmente la politica
cor'truttrice e diseducatr"ice d"ei governi (trasf'ormi-
sruro di Depretis e Giolitti), ci si avvia serrsibil-
mente verso la dissolurzione e I'ernarchia, verso il
fallirnent,o e I'annichilamento dello Stato.
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Si aggiunga a t,utto questo le ingloi'iose vicende
della politica eslera, da 'Iunisi ad Adua, (unico po-
polo europeo hattuto su terra africana !) : gli lta-
Xiani consideral.i gli Ilot,i della storia, i nostri erni-
granti pal,ificati alle yazr,e di colore, ad Aix-les-
Fains ect irr Americu linciati a furore di popolo !

LA RE AZ,IONE SPIRITUALE
DEL PRTffiO '9OO.

Tutt,o ques[o e purtrolipo storia cl' ier:i ; sloria
su cui erano tornati frequeniemente alcuni spiriti
privilegiati del nostro mondo politico-parlarnentare
e del nostl'o amhiente culturale : rla Silvio Spr-
vent,a (1), al Mi ngtretti (q), al De Sanotis (3), al
Cri spi (&) , al [' Oria n i (5) profetante il suo Popolo
Nr,oouo,'storia che per tra sua stessa irnmoralita
norL poteva perpet,Lrarsi irr una sit,uazione cr'{)nica
se{}za suseitare presto o tard,i, con)e hen avverti.va
a,nche un acuto econom ista, il Pareto (6), urra vi-
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gorosa L-eLLZrone: e difatti il prinno verltennio del
secolo iluo \ro, col naa,i,onal,iswao di Corrad ini e di
D'An{}ur} zio, col s,indacali,smo di i\f r-lssolini e Cor-
rido rt i , col ri,nwau amoento i,d,eali,st,ico ctetl,a cu,lturm
facen t,e cu po al Crooe, all Ge n t,il e, &1 per) siero il eo-
scolastico, rr\re\/a giA=d.ato r:hiari indizi di Lrn rnLr-
tuto st,ato d'ani lno.

Si aggiungit la vigorosa ascesa inclustriale ve*
rificatasi nel lleriodo giolittiano, i primI successi
<tella ,pobit,ica est,era ('lriptice Allea nzLL., Guel'r'a ti-
bica, ecc.) : bu[to ormai contrihuiva a rendere sern-

$)r'e piu slr'idente il c{}nt,rasto tra il passa[o e il
presen[en Lra l''idec*l'iswt,o detrI'Italia risorgen[e e i]
posi,td'u'isvwo clell' It;r,i [a ironicamente det,ta risorta"

LA GRAIUBE GT'EffiRA H $L FAIUE[.
GERATO DOPOGUERRA.

Ma ecco, &,tt,esa con desiderio da,gli spir.iti piu
Iucidi clella, I$azione, let Gl'ande Guerra. con la pitr
G ran d e Vittoria .

Fatto cti cap,itale,i,mpog'taruaa per co,tncp?.end,ere
l,a s.tor,ia p,ii& recente della *oostrs, an,iytact,.

E rrella glrerrae rlel suo glorioso t r.ibuto di 600.000
Inor"t,i, che l'Italia hn rit,r"overto se stessa: nulla si
gerlet'a senza clolox'e, e nel lal'aoro {ti sar}gue ca

s'ia%eo conqi{,istat,i, spi,ri,twctl,wt,esxte Ltwt, Patr,icr,, ci

:nH. 
sentiti frat,e,lli, partecipi di una medesima

(t) S. SplvnN"A, Let{ere
terza, Bari , L926, Part,e VII

(q) M. lVtrrnennrrr, 9cri,tti,
1896, p. 279.

pol'i,t'i,clae (1861 - tB93), La,-
e VIII. p. 169.

uari,, Zanichelli, 13o!ogna,

polit'ici,, Mora,rto, NapoNi,(3) F. Dru t
1889, p. 65-91.

S n ucrrs, Scr'i,tt'i,
v, p. oo-vl.
(4) F'. Cnrspt, U'!,ti,noi scrittd e d'iscors'i emtraparlamoew-

ta,ri, (t8gt-1901). .Edit" l' tlniverselle, Roma,, p. 966.

(5) A. OnrANI, B'iuolta d,deqle"

(6) V. Panriro , Trattato di socdo'l,ogia genera\e, Bar-
hera, F irerlze, t99,3, \iol. II, p. 321.
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n nella Vittoria che abbiamo imparato a \in-
cere ul)a guerra, Ll[]a, gra{]de guel.t.a, con forze pro_
prie no'i,,'i uinti di Li,ssa e d,d, Acrr,ta, abbi,anno sal-
'rs$,to l'Eur"opu, e distrutto it moass,imo e pi,h arot,i,co
'i,nnpet"o del ,noonclo 

.

,{D"r'* piu < l'espressione geogr.afica > del Met-
{,ernich, la << ter"r'a deI mor.t,i > clel l,a[l&rt,ine, d"o ve
i volghi cenciosi tlello stendhal, i cor)tadini bor'-
bnnici che tnassacrarono Pisacaue, i << mand olin isti "di Guglielmo II, u gli iialiarai che rlon si bat,tono ,
clell' Oudinot ?

'r;' Eppot,re i gouer"w,i d,et d,opag,L{e,yg"&, g,t,o,t|, ft*ramo
pu,r'i, allw loro y&,lrroa$, e wafi,g,rt,{,ficrx, ,Er,t,,{,ss,i,aw,e: lo Sta.t,t}
cemolihererle, inyert,ebrato ed abulico, fu incapace
Eti intendere i valor:i lruovi usciLi da u.rl'esperienza
di sangue e cli gloria"

Percib lin \rit,toria fu vnrot,i,l,atra; e invece del-
l'Italia l'adiosee \rerso cui si er.ano e"ivcllti gli occhi
dei morent,i in mn estremo desiderio di amor.e,

. a.vemmo l' I t,alia etreI fanligerat,o quadrienni<l det
'18-'2? : qnella che al['est,e;"o, uhbidendo ad Lu] se-
ctieente mito di umanitarismo democrat,ico (1& pun{,i
di V[ilsou), si lasciava liguidare i dirit[i sancit,i dal
Trattato di Londt'a sulla Dat Lnania, sul l\tediter:raneo
orienta,le, sulle coloriie ex-t,edesche : e allo intel.no
permetterra, in nome cti un non rneno sedicente
mito demobolscevico, che una minorawza di inre-
sponsabili, cinici'sfl'utt,atori del malcontento post-
bellico, in veisse contro il sacrificio clei ll{ort,i e dei

*b

M utilati, e ten tasAe prornuo vere un a ri voluzione
che nei 1lni e nei mer"ni si sarehhe risolta nella
piu integrale liquirlazione del popolo combattente
e produ.tt,ore.

Torbid e ore {l i smal'r'i rnerr to e d i den-l enzn che
culmirrfi,rono rrell'a ulnist,ia ai disert,or"i (Mi,,is#ro
Nitt,i), nell'oocupaziorre delle fabbriche (lWinistero
Giolit[i), nel tracollo deller Banca di Sconto (Mini-
stero Bonorni), in tut[i gli innumeri episodi di
anarchia e di viole rrna, &Lt,ra,verso cui si pret,ende va
inst,tr,nrare il dorninio della, < Bestia tr:ionfante >.

I$USSOLIFST E LA REA-
ZTOroE FASCTSTA.

tAa eeoo, F€r" le fottune d'Itnlia, ['aptrrariy.'ione
f ormicl a bi le ri i '\lussoli rr i 

"

Ternpe?"a,wt,emto di, aottent,ico r,iuolua,ioyt,a,s,,io, egli
dominava da un decennio i mol'imenti delle masse,
e i n esse ave va i nfnso uno spi ri to di bat,taglia
e di conquista che d*r t,empo non conoscevano ; spd-
rd,to i,wsoffes'ente di, dogwci,, si era r.ivoltato nel-
I'ot,tobre del '1& alla tirannicle det socialismo
italiarlo per foudare Llr) nuovo organo polit,ico,
il Popolo d,'Ital'ia, ed un nltovo partito c6e
vlell a su a i rn peLuosi ta esuberante e tumultuosa
aSSu lxe \ru giA le li l ee d i u 

' 
a, gl'an de d em ocrazia

riazion a le ; esperto covt osc,i,tare c\etla ne,ostra forwa-
a'ione stor'i,cca e i,,yttelld,gente d,i,udnatore ded, desti,n,i

i
.l

I
I

;l

t!

^tl.
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della l{aai,otua, non rLlreva esitat,o ad essere I'uour,o
delle < r'adiose gior*ate del Maggio D, scatenando
per tutta la penisolar nna canlpagna inter\rentista
che aveva fermato Giolitti e pr.oclamata lo guerr.a:
ed alla guerra avevil partecipato, coi suoi rnigliori
compagni di fede, combattendo rrelle pr.i rne linu*
e ritorna,ndo f,ei.ito e nltrlilat,o.

Quest,'uomo, sin ctal '18, er.a i nsor.t,o a. ca po dei
Fasc'i di Conq,batt,intento per diferrdere la Naziclne
clalle varie specie d i rniti rinurrciatar.i che si pre-
par"avano a mutilare Ia Vittor.ia e a fi.odar.e la
pace ; percio ave\ra appoggiato con al.dor.e l' im-
presa di Fiuffio, ed era sLato l'avversario pin ac-
oanito del Minist,ero Nitti, riilrlegatore della Fas:
sione.fiumalra.

All' interno il tlilagar:e del nri[o bolscevico Io
a[ \re va tl'o \rat,o a \r versario nol] illen o cleciso : alla
n"ivoluzione anti na,zionale e tiguiilatric.e del popolo
oomhattente egli opporleva la slla ril'oluzione dei
combattenti e d ei lrroct u t,t ori .

Gti anni dal '20 rtl '%Q segnano I'ascesa, r'api-
clissima di Mussolini e del Ferscismo sull'or.i znonle
politico i[aliano : nel no\rem]rre d"el Ig% e clecisa
a Roma la trasfol"mazione delle Squadre cl'azione
in Partito potit,ico; nel xgzg il Partito, irrohustito
d,a una validu organiznar.,ione e gia pr.evalente irr
Toscana e nell'Emilia, sferra una decisa offensiva:
opponendo violen na a violenza, annient,a i n par.ec-
chie provincie 1.'azione delle Camere del Lavoro e
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del sindacalismo rosso; inlraprende la, conquist,a
dei Cornu'i ; {tisperde con tr*, forza Munici pi so-
cialist,i ciome a Milano, & 'frento. a Fer.l.ar.a ; str.onca
lo scio[]ero ger]erale dell'agos[o, or'€{a, ninzat"o tlai
o, r'ossi ", per ferma,r'e la. rapida e vittol.iosa ascesa
fa sci st,;r 

"

I{el set,ternbre Mussoli rri pron uncia il , i,scorso
d'dud'iraerclte suoner urI vero Flrog.r.amma di gover.r!o,
e in cui si denunzia it conftrit,[o ormai insanabile
fi'a 1o SLat,o liberale e Io Stato fascist,a ; il %& oL-
tobre, rr[tra presenr,a di &0.000 sqrradristi, ha luogo
it Com,gresso (f,i lVapoli,, ctre pone Ia necessita di
imrnetlere al Governo le nuove forze suscitate clalla
glrerra e annunzia ri voluzionar.iamente al Min i-
stero Facta, la urnt'rrr"i[a d,et nlrovo partito; il gg,

corl piarro strategico geniale, \rien proclamata Ia
lVfa*'cda sLc Rono&.

Alla irrsurrezione ri rroir,rzional"ia lo sLato lille-
rale non puo opporre che la tardiva e bizantina
prot,est,a dello st,ato d'a,sseclio, r.itirato dopo tr.e or.e
__ [)er volonta reille

iqlel Gabirrett,o. '

I-.,'orar di l\{ussolini e venuta: in queila, merno-
rabile notte del 28 obtohre, Egti, ormai Ca,po d.el
Governo, poteva l'ipor't&.r"e al eLririnale, ai piecti
del Re Vittorioso, 1'f talia di Vit,torio Veneto, re-
stit,uit,a nex Eangue ciei suoi rnar.t,ir.i, pronta a r.i-
prerldere la sua imrnancarbile aseesa \rerso i lumi-
nosi dest,ini clel domarri.
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LA RINI{OVAZIONE FASCISTA,
I

Ma il Faseismo come gia si ebbe cltra, di r.i-
levare agli irrizi di questo saggio non fu sol-
tant,o reaa,io%a, polemiea, squadre di azione, alla
guisa che ancora vorrebkre far credere certo me-
lanconictl antifascisrno di Oltralpe ; fu sopratutt,o

- dopo I'ottenuta vittoria sul blocco delle opposi-
ziorri e la, nomilra della Cornm,,iss,i,owe dei, Di,ci,otto -Par'tito di rfisrn{tva"z,fone, di rigener'€lzione, di
i;icostruzione della, coscienza narJon atle i n ispecie
ed umana in genere

Il Risorgiment,o era fallito al suo prohlema m,t,o-

rale, lasciand"o atrlel"ta uner situazione specifi eamente
poiiticae nra insolubile alla, st,r'egua dei soliti si-
sterni polit,ici: trlercio il permanente. disordine in
cui si era tlillat,tu[a la uito potitiea italiar]a po-
sterior"e all'Ilnita.

Si l,r"Attava ora r)or) piir di ricol.r.ere aila panacea
clel solito mutamento cli governo, ffi& di affr,on t,ilre
coraggiosermente l 

ued LLcazione di tutto un potrrolo,
riepilog'antlo & secoli di stol'in italialna: Xlercid
n igrrerEderss Ba, tra,6na, Eargefiata, a xxr,elnz&
daE perfiodo erofleo qflel R.f,stlrgf,wrerrto
a,rrterion e a Cawoe,rre rf,farsi a, ltfran z,oixl,i,
a GfloErertfi, a, I$.[.a,,nz,irEf,, ai grancli Veggerrti
di Llrl'ltalia una di terra e di spiriti, di Patri;r, e

di ci viltd ; compiere, in una par.ola, I'ultimo att,o
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del Risorg'imento col d;rr vita - contl'o la Vecchia
Itali,u a,lla Nr.nowar, o Giowaxl.e ltalia,.

Flcco perctre il Fascismo r"ipete, aggiorrlandole
alla nuo\ra situazione storica che d stato chiamato
a risolvere, le tappe icleali gie notate nel rroslr'o
lrri rno Risorgimen to

Come il Risorgilnento era pal'tito da urla pl.e-
rylessa d' irrd ole eorlcre[a e st,orici stica, reagend o
in nome delie rrostre tra,d izioni agli ideali giaco-
bini tl' Oltralpe, cosi il F ascismo parte da u n'a.il*'
loga professione di fede lrazionale, eoB rerrurgrere
ogxef, r'iEeeolo e va,ssa,trEagrygflo ideale mef;
eonfr.onti dello stra,nierql.

A differenza clella rreechia democrazia liberale.
che trova\ra i motivi clelle proprie doltrine nelle
suggestioni giacobine di F-rancia; a tliffer"enzadet
socinllsrno marxisLico che traeva ispirazione dal]e
Leo,iizr'azioni sociati di Gel'rnarlia ; it F ascisrno pro-
clama la necessita "di ritornare su noi stessi, di
prerrdere co{}sape volezza delle nostre tradizioni,'di riepiloga,r'e il nos[ro passato: la vera educa-
z,ione 0 autoedacar,,ione, la vera coscienza e auto-
coscie nza ; e i nsom'rna, per definirsi italian i, hi-
sogna sapel' pensare, vi \rere? ?t"m.are in italiarro.

+i- *- ++

Alta stregua di tale principio, iI F'ascisino ha
impreso anctr'esso a rielaborare il problema umano
e sociale, il pl'obtrema della destinazione e della
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felicitA dell' indi vitluo, giurrgenclo ard una visiorle
nett,anrent,e ic[ea,Ef,stiea, e u"elf;gf;osa.

Anche pel Fascisrno tale problerna si configllr.Lr
come problema di liberth,, di aor,tonono,ia, di faraa
ero'ica: ma tale liber.ta e vera e corlcreta solo se
'inteErata d,a pri,nci,p6 di, aau*orfr{h, d,,i l,egitti,rwi,td,,
dw aalori, spi,r,i,tmali, e geEil,rchi,ci,.

E .poichO l' individuo d,atu 
.l,a 

fonclam,entale
coe,r,uca,i,oyte clella m,atuy.cl, u,Qwo,re,G, (1) A ,irccapace
di cv'ea,re ualorL ecco la necessitA di l.ic<lr.r.ere ad
ur!a visione ,ideulist,ica e reli,g,{,osu della vit,er, ip cui
tali valori tl'ovino ia loro perfetta giusti ficiizione"

Liherta si, mir circoscrit,ta e snhordinata, atl
una legge morale, i-anionale. ideale, sia Stato che
ch'iesw; Iibert,a come liherazione, sfo rr-,o, conquista,
dolore : -l'i,bes"'i 

now s,i ng,sce mo& s,i rli,aenta.
lnclividuo si, ma colne t,otalita e solidal.ieta e

snbordlnazione gerai'chica e discigliirra er.oica:
ll or] solo fo n t,e di di,,t ,i,ttd,, ffi& sogget,to d i d,ouer,i, 

"

Anche qui e bene ripeter.e - Ia posizione
dell"89 ft';tncese e in genet'e clelle 

'ivoluzio*i lno-

(1) cfr'. Mussor,rNr, a cornrnento deile fa,rnose par.ole
del Priroci,pe di Ma,chiavelti (* u,, uomo, che voglia, f.are
in tu[,te tre par:ti professione di uomo, corvieue ruirri
infra tanti che llorr sorlo buoni r): o ni tenopo q,re d p{,LS-
sato, !vr&, se vzd fossa leci,to giwd,,icar,e,i *wi,ei, sim,ili, e, colx-
tenaporanei, .[,o ouot?, jlotrsd, ,i,tt, alcwn ru,odo attetewaye it
giwtl"i,a'io dd Machd,auel,t'i,.. d.ovnei forso agsra,varlo D.

Fr:eludio a,l iblachiavelli, Milano, lgg7.
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rlel'ne ilor) viene wegata, ffi& swperata e in l,eratel
in una posizione piu storica e co{lcreta : riil}ar}e
il corlcetto tlella liberth, ffi& uon piu intesa rrell*
sua }:ruta naturalita : triberta idealistica, Iiberta
religiosa corltro I'asLratta e caot,ica liberta liherale"

+t ++ +s

Nat,uralmente anche nel Fascisrno il nuovo con-
cetto della libertA porta ad un coun"pleto r,inm,oua-
'prr,ento d,ei, com,cett,i, relut,i,a'i allo Stato ed, ai, sot,o,i,

rapTtoart'i co,n Iu, Ctt,i,esa.

Cos'e 1o Stato pel Fascismo? nella sua piu coxt-
cret,a, e storica reaLinr,ar,iome ?

Sda,6o etf,eo, St,ato forte, Stato di cultul'a,
tx"or]tot,ore di rnoralit&, e ci vilta. Disse klene Mus-
solirri, cogliendo I'essenza del}a, dot,t,rina fascista :

< Lc* nostya fornoor,lcr, b, qu,esta : tutto wella Stato,
,w'iewte al di fuard d,el,'{,o Etato, null,a aoyttro lo
,Stato " (t).

I{on pir"r Stato sot,t,o la for"lna incl i viduali sticer ,
mater:ialisflica, &snostica d"ei vecchi regimi demo-
I iberali (St,ato che frni va per identifical'si oorl trar

lruroc rania e con la quesbu r"a, sviril izzand-osi i rr

Lula polit,ica'rt'ordinaria arnministrazioue, o - per
usa re Ll n a frase cara alia arcai ca me n tati ta dell e

t'ecchie classi dirigenti - in una politica da pi,ede
d'i casa); +na Stato cont,e legge, for"eca, ltoten,aa, 'idea-

(1) I)iscoy'sa r{el 98 ott,o}rre !925.
a



32

litd,, aolontd,, ,incarnaa6one d,ell' ethos ,'.rnd,no : la
sua aulorim e autorita, tli un dovere spirituale? non
inLeressato e materiale ; e all' i.dividuo ha 4il.itto
di chiedere non solo *n attestato di buona cor-
dotta, ma dedizione assoluta, e sacrificio, e, se oc-
coI're, ulal.tirio.

Ritornil,no Gi,oberti, e Maaa,in,i, r,itoyna ,il pr",in-
cd,pio class'ico, rornu,roo, vnachi,aaell,i,ca d,elta Geya,E"-
cloi,a, dell' ord,ine, d,ettu u salus po,tbld,ca s,Li,preffiev,
lere r: lo Stato sovrano, trnitario ed etico, racchiucle
irr sd, disciplinandole, t,ut[e le forze sociali ; e xrel
menlre permette lo sviluppo armorrico di tutte le
energie individuali, trionfa di ogni particotraritA
llell' infleresse superiore della l{azione.

Ri,torna,no - s'b detto - cfrgg,i,os,nati, alla cor,coa*,
situaz'i,orce star,i,ca che,i.l loro pews,iera fw ch,i,amato a
g''isolae?"e

Dal Risorgirnent,o ad oggi r"lna formidabile que-
st,ione e infatti sot'ta a complicare e minare le hasi
dello Stato, le t'agioni della sua for.na e cfella sua
e tici ta : la clooestd,one eaorboytc,icc, .

Igrrota al Gioberti, avvertita ai suoi inizi dal
Mannini, essa esplode cor) le r.ivoluzioni proleta,rie
del '48, col Manifesto della Terza Internazionale,
colr lar teorizzanione mat'xistica della lotta di classe.

I-,'operaio avverte la propria minorita politica
ed economica di fronte allo sfruttamento dei ceti
capitalisticio si organ izza in sindacati, trova una
bandiet'a e un programrna, che -- dat,o il caratter.e

pre valentemenbe borghese delle costituzioni mo-
derne si volge eon vigore contro lo Stato.

Ur:gente la necessi[a di prendere in considet'a*
zione queste nuove correnti sindacali, di port'e e

risol\rere ii problema dei rappot'ti tt'a economia e

trrolitica : lo Stato moderno, o sarA capace di im-
mettere ed assimilare le nuo\re fotze, o, il:t'e\roca-
bilmerr te, non sara

It Fasc'i,swla, primo tra gtd, Stati, nood,erat'i, ha,

saputo affronture con Goril,Eg'i,oso real'isnoo la fa*-
vni,d,abile qwestione; ha compreso la storica neces-
sitd. delle lotte economiche-sociali, e la non meno
storica necessiti dello Stato d' int,ervenil'e per pro-
muovere u.il equilibrio e un compromesso dina-
mico : < Le tre forae stor'i,che du ooo'i' prese 'i,n esawt,e

IVaa'ione, cclp'itale, s'ind,acati, - cosi ebhe ad. espri-
rnersi Mussolini in un suo memol'abile scritto (t) -
non sona 'in antd,tesi, irriduci,bi,l'e) covwe pred'd,ca,?pono

covL 'imprecisa u'is'ione d,e'i fenomoen'i socdal,,i, 'i soc'i,a-

ld,std ; ?na sono 'i,n rupporto dd stretta 'interdi,pen-
devtaa tra loro ; dalla qtoale i,nterdi,pende:{L?a, scatQ"t-

r'i,sce la necessar'ia coord'inaa'ione > 
"

Percib il Fascismo ha creato itr massimo ot'gano
della propria rivoluzione, [a Corp{tyaz,ione (3
aprile 1926); ha etrlanato la massima espressione
del prCIprio Cr"edo politico-sociale, la Carta del

(1) Faseisrna e Sindacq'l'i,sryno, itt rivista Gerareh'iu,
rnaggio 1925"
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Larrq}r(} (qL aprile rgq7); ha in una parola *
ficlentifEcato [o sitato etf;eeD e$Ht Io St'uto
€{[}ne HD0rati\r(}.

Dichiara il primo articolo clella car.ta : * Lcs,l7

iY !,ai,one i,ta'{,i,ang, a ,u,w CIrgg,n,isywo g,,uaybte 
fi,yai,, u,i,ta,

*neaa'i' d'aa,iosoe super,io,tr,i per potenaa e d,us,ata {r,
qt celli, deg"{,i d,god,i,ad,cl,on,i, d,i,ud,s,i, o ?"ag gg,et ppctt,i, , che ltt,
oovnpo??,go'no. E' 'L,rLu, uwd,tit M^on"cr,lt, pifatd,ca ec{, eco-
novw'icc* cloe si, s"ec{,l,iaacr, ,i,ntegralmcenie nellct stnto
Fcrsc,ista > .

Ecco l'economia domata nell'orctine della. mo-*alita naziorale e st,atale; ecco salrrato in unoil p'incipio economico e il principio irle*le; sxt-
bos'di,naa'i,one d.ell' intel'esse indi viduale arll, i* [e-
resse gene'ale, col dirit,to delio stato di irnpor.r"e
una disciplina quale iirnite di ogni diritto indir,,i-
cluale; soti,d,ard,etir, f.a i vari fatt,ori della prociu:
zione di fronte ail' interesse supremo deila IVa-
zione.

Ma non haster. Lo slato Fascist,a norl si e pr.eoc_
cupalo sclt,anto di disciplinar"e ab estrinseco i
t'irppor:ti colletti vi di ta uoro : loct aol,uto ass,iwc,ilt$,*.e,
peruneu'rs'i, i,denti,ficarsi aon le stesse forae d,et {ru-
aoro, con cependo l,' 'ind,,ia,idwo poli,ti,co ??,oy. sotto lrt
astv'atta fornca d,emocratdca, a& ci,ttad,i,no anoyc,i,tq?,o
ed icnpersanc[,,1e, tna, sotto la cowcn,eta f,ormct, starro,ca
del, prodwttore, d,el cs,eatore, d,el prax,woto*e cfl,i, r"eultir,
ecana?w,ica e spi,ri,twq,le.

I{o* piil il ctd*i,tta d,et c,i,ttad,,i,%G, nna ir cr,dri,tto
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del laaos"atore apre la via alla elezione e alla rap-
presentanza politica: concetto sancito nella legge
rela t,i v a alla o Ri fol'mA 'della rappreserl t anna poli-
tica ', bandit,a nel maggio 1928.

E, t,ale riforma, il corollario logico dell'ordi-
rlam.ent,o corporativo: pet' essa la rappresentanza
politica, si fonda sulle f,orr.c sindacali ol'ganir-,zate
dallo S[ato (sono esse che propongorio i cat)didati);
e la Crlrnera 1 Lrn'aiche essere l'eco di interessi astrat-
tamen t,e politici, di venLa partecipe diretta della
fervid"a attivita nazionale, in base all'orctinanrento
corporat,i vo ttrello Stato

l{e si crecla che tale rappresentanza, a, Jrase
esclusiva di interessiu possa spezzare I'unit,a eco-
nomica, polit,i'ca, spiritr-rale della Nazione : iI po-
tere esecutivo, debitamente rafforzato da una serie
{ti prorrvidenze legislative che esamineremo a suo
lr-rogo, marltiene una decisa preminenza sul p,otere
legislat.i vo, garantendoue la coord inazione e l'unita.

t, {,
,r ar J\

I-ro SLato l'ascista, etico e oorporatirro, r'iene in
t,al modo ad assumel'e un atteggiamento antiindi-
vidrealista, e piu precisamente idealistico e uni-
versaleggiante, che valo a farci intendere nno dei
passi piu significat,ivi da esso cornpitrti: Itaccer-
staxsaem.to a,EIa Chfesa cEi R,olra nei Pa,tti
del fuatenoarlqr.

Efretti,uaywemte tanto lo Stato (Stato Fasc,ista,
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eti,co) che ta chi,esa,, ,i,n r4wanto prend,ono posi,aiorc,e
eontro gli 'interess,i, e gli, egoi,smi, i,niti,aid,uat,i, per"
afferrnq,re s'w dd essi, urlnr, pidc el,euata i,d,eatitd,
{idealit"it poli,ti,ca per lo Stato, idealit a more,le e re-
l,i,gi'osa per la Chiesa) ) sono d,esti,nati presto o tard,i
ad 'incontna*ri, e caord,,i,narsi sopru olyr, terreno co-
cnuane.' entrambi aspirano a penetrare nella co_
se ie nza dell' uomo per pr.omuo verne il rinno va-
mento, la rigenerazione, la palingenesi spir.iLua,le;
cow lc* di,fferevbact, che lo Stato s,i ferrnu ,iro questa
sua ope!,a ad un, pr,i,wt,o urq,do, iI grud,o poti,ti,ca ;lu chi,esa proseg,l,ce fi,no at s,,,premco ga"ad,o ryaarale
e rel'i,g'ioso, in cui la sfera degli interessi umani e
perfettamente traseesa dal piu ideale tlisinter.esse.

La chi,esa,'in altre parole,, si'innesta suhla ,tne-
clesi,rna aert'i,cale s,ut, eu,i so!.ge lo Stato : i,t c4ae y.on
pxud portare cvd, arwbi,gue ,interfereyLae e subord,,ina-
aiovte di, poter,i,, ad una Cpiesa ,instrurnentuyto regrc,i
<l ad uno Stato ,insts"wmentQrtmo eccl,es,iae, perche cia-
scu.no dei due poteri bada unicamente a perseguire
i propri fini, pur compiendo nello stesso t,ernpo
opera di vieendevole giolrflmento.

Lo stato e una 
'ealth 

auto'oma ed eti ca (eti,ci,td,
politi'co), che si preoccnpa d'educare I'indivicluo in
rnodo da trarre tta urr animale un cittarlino, da un
arbitrio una volonta; la Chiesa e una l.ealtd. pari-
menti autonoma ed etica (eti,ci,td, rnorale e reli,gd,osa),
che non ha m'rti vi cti oppos izione di fi'onte allo
Stato, perchd lo Stato in def itiva, badando a
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compiere il proprio interesse? non viola nla pro-
muove I' interesse della propr.ia vicina (1).

Lu pi,attaforrwa su, cr,ti sorge l,o S.tato uwod,erno
A d,,un,que perfettanoente salaa : i due poteri si di*
stinguono nell' otn'itd, d ella med esi m a coscie nz,a j
I'Aquila si ricongiunge alla Croce, Machia,velli si
riconcilia con Dante"

Perci,b n,i,em,te esp,i,aa,i,oyl,e, n,i,ente Canosso , n'iente
postun+e pali,nod'ie risorg'im+entali : coronermento
pitrttosto di quello che era stato non solo l'ingenuo
sogno neo-guelfo, ffi& lo spasimo di Ca,vour, della
Destra, di Crispi : fond,a,ye lo Stato ltati,a,no e podo
i,ro a.ccordo eon la Chiesa, second"o la, tradizione pitr.
viva della nostra storia, che e storia di Papato e
di Impero, di Crociate e di Contror.ifol.ma.

IL FASCISMO E LA POLITICA
ITTTERNA.

F"f;Ererth, ecrn autorithe Stato etico e
e(}rxlofl a,tflv{}r Patti del Latera,n(} r sono i
purrti fermi del Fascismo, intorno cui e lecito or-
ganizzare tutta la complessa vita ideale e politica
dello stesso.

(1) Si intende che nelle cosiddette materie misto,
cioe di earattere ad un tem po ltoti,ti,co (or,ti,te dello Stato)
e noarwle-reli,giaso (bene e salueaan, delle anime), come &

. dire la regolamen tazione del matrimonio, la corservfl,=
zione dei costumi civili e religiosi, ecc. la competenza

F _. i
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Riuscirebhe troppo lungo esaminare or.a pnrti-
tamente la vasta opera legislativil che nel corso
di un clecennio ha accompagnato e consoliclato
nella pratica tale ordine di idee: utile tut,tavia un
rarpido oerlno che valga a porr.e in luce I'anim;r
volitiver e dinamica di quest,o m.ovimento, per tarito
tempo accusato di incolturA e prlr cosi audace e
fat,tivo di pensieri e di opet.e.

]I i n co min ci arnlo dalla potritica in t,el.n a.
NeI genna"io del lgqb ii Capo ctrel Governo {}{}-

mina la, como'wo'i,ss'i,one dei, Di,c,iotta, sott,o la trlr.esi-
d.enza di S. E. Gent,ile, << con I'incarico di st,udiare
i p roble mi oggi p resenti a lla coscie wa n a zion ale.
e attinent,i ai rapporti forrclamentatri tra lo Stato e
tut,t,e le f,or"ze che esso deve contenere e gara.ntir.e >;
co{l la seconda rneta dello stesso anr}o s'inizia la
eost,r'uzione di quel vasto ediflcio legisla,ti v s che ,i{,

secolo XX potriv aarotrappoys.e s, quello d,ectad,erote,

"i,sp,i,rato ad, pu'imc,i,pd d,rod,tu,ic{,r,l,g,tisti,ei, d,e'{, sec. X Vjff.
Possiamo ctistinguere tatri leggi ir.r Q categorie :

reggfl dfl difesa, fiendenti a ctifer]dere la cornpa-
gine sLatale; Eeggfl erea,{f ve e eostrunsd;f,*e,
lerrdenti alla organ inzanior]e del nuo vCI St,ato.

a ppartiene ad u n t,empo e allo Stato e alla Ch iesao in
ordine ai propri specifie i fini : donde la con venienza di
un Concordata non solt,anto storico, ma, gd,u,ridico ; non
soltau to fatto di iluou dialettica st,orie a, L* di negozia-
zione etriplomatica.
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AElKrartexrgrlne$ alla, grrianaee ea*egqprfia
(leggi, dd d,ifesa):

la legge 96 novernbre 1925, N. g0gg, soille as-
soc'iaad,oni, segrete, diretta a combattere la nlasso-
lteria, di clel'i vazione e inspira,zione paiesernen[e
straniera; e a ilrouruovere in genere un migllor
coslume q:ivile e poli t,ico ;

la legge 31 dicembre L925, N. 2308, su,lla
stanoopa per,iod,ica,, diretta a disciplinare 1a iiherta di
s'tampa nell' in[eresse clella ]dazione ;

la legge 31 gennaio L926, N. 108, s'ecawte Moo-

di,ficu,ad,oytd, al"[,a 
"{,egge 

sw-{,la c,i,ttad,,i,,na,wact,, e ill pal.-
ticolar mod o cli rett,a a com battere i fuorusci ti , al
{ine cli salvaguardare f integl,itA, J.'onore e la di-
gnita della Fatria ;

la legge d"el 2& diceml,rre 1925, N. q300 (p"i
irrtegrata dal R. r)ecreto 6 gennaio L927, N . 57),
relatdua alla b,Lot"ocraa,ia, e piu precisamente alla
disperlsa clal servir.io di quei funzionari detlo Stato
che norl ottem perino ai supremi interessi dell;i
Naz\one ;

R. Decreto 6 novembre 1926, I{. 1848 , rige,r,ar-
d,ante La 

'{,egge 
d,el,lu r,iforuna d,,i paobbli,ca s,icu,!"eaaa,,

con provvedimenti relativi al confino Ci poiizia, a]kr
st,ato di pericotro pubtjlico, allo stat,o di guerra, ecc. ;

- la legge 95 no vembr e 1926, hT. 2008, sll i < Proa-
aedli,tvrent,i per la di,fesa dello Stato E t ehe contempla
I'istituzione della pend, di ntorte pei fatti diretti
contro la vita, l'integrita e la liberta persorrale

j-J
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del Re, del Reggente, del Principe Ereditario e del
Capo del Goverilo, pei crimini di alto tradiurentou
gcc. ; I' istituzione di Lrn Tri,bu,nu,re spec,iale pei
reati politici e via clicendo; 

:la legge E giugn o Lgeb, -ld. g7g, sulla < o,trgcc-
niaaaa'ione d,ella r{aa,ione per la gueryu,", poi seguita
da tutta la serie delle leggi rnilitari r.elati ve al-
I' Esercit,o (ist,ituzione della divisione ternaria), erlla
ilfarina, all'Aviazione ; aocanto alle quali, con lJ. L.
14 gennaio 19913, NT. 31, si era gia, pl.o v vecluto
alla istituzione della Mi,li,a,iar, Valontar,ia per tu Sd-

c%reaact, I{aa'iona7,e, definita dal Duce del Fascisnro
e Comandante Genererle della stessa ula, guarrli,u,
clellu, R,iuolua,ione>, e avente lo scopo di ( provve-
tlere, in concorso con i corpi arnrati della puhblica
sicurezza e con il R. Esercito, a mantenere nel-
I'interno I'ordine pubtrlieo ; preparare e conser.-
val'e inqr-radrat,i i cittaclini per. ta difesa degtri in-
teressi d' Italia nel illondo >'.

Appbrtengtlrn{E a[ta seetrrrrta catego-
ria, (leggi,, costror,tti,ae) nurnerose provvidenze legi-
slative, che possiamo approssimativamente distin-
guere in guattro gruppi :

I leg gi,, d' ,indo-l,e pi,h propr,inywente cost,itoo-
ai,om,ale e pol'i,t'i,ca; riguardanti il sisteula dei rap-
rapporti tra i poteri fondarnentali dello Stato.
' vengono in prima linea quelle relati ve al, raf-

foraan+eruto del potere esecu,t,i,ao, < patere oyln,ipre-

&L

sente ed aperante nella ui,ta d,eltu l{aa,ione
ripetere le parole stesse di Mussolini (t) ;

per

legge 24 dicembr.e 1925, N" 2%63, sulle < At-
tri,bwad,on,i, e prerogat,iae del Capo del, Gouer%o,
Pr'i,w,o Mi,ni,stro", Segretar,io tili Stato >, che rico-
nosce al Presidente del' Consiglio una- posizione
di assoluta superior"ita nel Gabinetto, in rnodo tla
costituire un organo superiore ai singoli Ministri ;

e segna contemporanealnente la premilrenza del
potere esecutivo nei confl'onti del legislativo, &c-
{irescendo l'ingerenza del Govet'no in rapporto a
quest' ultirno ;

--: legge 3t gennaio L92fl I{. 1000 che dd facottd,
ul Gouerno d,i ewil,,ne,re pey Dec. Reale wormoe aaent,i
foraa di,legge, ollre che nei casi in cui il Parlament.o
io abbia a cio delegato, anche in altri casi straordi-
nari, riservandone tuttavia I'uso quando r.agione
d'urgente e assoluta necessitA lo richiedano.

Altre leggi., r''iguardano ,il patere legislati,ao: tr.a
€sse piil notevole quella X7 rnaggio 1928, hT. 1019,
sulla < Ri,fornoa, d,ella ra,ppresentam,aa, pol,iti,cu, > ) per
cui conne gie si e accennato la l.appresen-
t"anza politica si fonda sulle forze del lavoro e

sull'ordinaurento corporati vo.
II leg gi, d' ,imd,ole aqnwe,in'istrati,aa : riguar'-

tlanli le amministrazioni loeali.
RafforzaLo il potere centrale, era logico che Io

(t) Di,searso 22 giugno 1926.
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slesso ri nnovamento si portasse alla perifer.ia, negli
or"ganismi locali ; al che prc v videro principai*untu
le seguerr ti leggi :

D. Legge 28 ottohre 1g2b, r{. xg4,g, sulla << rst,i,-
tooa'ione del Gouer,watoru,to di Ro,wae, >>, in a,r.rnonia
corl le esigenze eccezinnali delt'urbe, capitale del
Regno e del mondo cyrttolico ;

legge & febbraib 19q6, lv. gg7 (poi integr.atra
da successivo D. Legge B set,tembr.e f926, I{" tg10),
sulla < Isti,tooa,ione ctet pod,estd, e d,el,ta Ca*oswlt;tt,
Motvtic'ipaler> in tutt,i i comuni del Regno; me-
diante'le quali leggi, erl sistema della elenioile e
della collegialitA dell'ol"gano, viene sostit,uito i}
sistema della nomiua g"over.rlativa e della, unita
degli organi : il che non lede I'aulonomia clel Co-
mune, Ente non poli[ico, ffi& autarc]rico, sotto la so-
vrarlitA dello St,ato, e quindi illogico nel per.seguire
{ini politici in cor!t,r'asto con quelli del Gover.no ;

- l*gge 18 april e rgh6, j\. 7gL, sulla < Ist,itua,ione t

de'i corusi,gli' Prau'inc'ial'i dell,'Economc,i,a ), ffiir.ante a
ooordinare nell'ambit,o della pr.ovincia le d i ver"se
hranche della produzione, nel supr.emo fine nazio*
nale : tali consigli assorhono e fonctono gli blrrti
preesistenti (Camere di Commel.cio, Consigli Agrar.i
provinciali, Cornit,ati Forestali, ecc. ) ;

- l*gge 3 aprile 79q6, ld. GGO, sulla << Estens,i,one
dell,e attribua,ion'i d,ei, Prefettd *, che sviluppa il con-
cetto di una nota circolal'e inviata ai pr.efetti ctatr
Capo clel Govel'no e Minrslro dell' Interno il 6 gen-

/+3

araio 199'6; essa t,ende al rafforzamento dell'aut,o-
a'ita statale, r'&ppresentata dat Prefet,to, nelle pro-
,vineie, e couseguenternente all a vellori zzazione
d ello stesso -

III l,eggi, d',indole s,indacal,e; l.iguardanti lar

organizza'zione delle f,orze lavorative e l',ordirla-
mento corporati vo dello Stato :

legge 3 aprile 1926, N. 569, suXla < di,sc,i,pl,,i,wcr,

gour,i,cl,d,cct d,e'i, rapportd, eol7,ett,{,u'i d,i, lwuot"o >,(pr.ece-
duta e ]rene l'ioordare dallo storica pwtto d,i,

Ps,laaaa Y,id,oni, del g, ot,tobr e tghiq tra la Confede-
s"aziorre Generale dell' lnclustria e la Confedera-
zi*ne delle Corporazioni F asciste) : legge di errorrne
{mportanza politico-sociale, che segna il crollo de-
fi nitivo detr concetto marxist,ico e demoliherale tlella
$otta, di clelsse, e traduce in atto la collabor.azione

f ra datori d i lavoro e larroratori nel suprenxo in-
f,eresse deila Nazione.

Essa, oon tem pla i' istituzione dei si,*od,acuft,i e
<telle Coo"potraa,iow,i, Ia creazione clella A,{ugdsts"cutq,,r,!" cr,

d'el Lu,aoano, il divieto di ser"x'ata, e di scioper.o, e
rri a dicend o.

Tale legge fu poi integrati dalle disposizioni
!egislative emanate- con R, Decreto 1 luglio 1926,
l{. Lt30, sulle .. IVorMa,e per E'cottoraa,ione c\e-[,ta'legge> ;

cal R. rlecreto % luglio 1926, l{ " T&7, sulla, i,sti,tu-
*'i,om,e del' M'in'istero dette corpor"oa,iovoo e del Can-

. t.

-s'i,g {,,io lVaa,i,oylwle rlelte Carporar,,iorc,i ; dal R. De-
creto 26 fehirraio 19q8, I\ . &77, sulle < r{orene per.
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l,w rlec'isd,gvue rtel,te contltrouers,i,e ,i,ntId,ui,d,uat,i, d,el, 
'{,a,*

't)oe"o > ; rn& fur sopratutto coronata e chiar.ita da
quel rnirabile docr-tmenflo che e la Cwrta tl,et Lu-
'tios"o? emanata dal Grern Consiglio il g1 apr.ite l gq7 

,
e chee se{}za avere il valore immediato di un t,est<>
di legge, < espl"ime [a, volonta dei nuovi or.gar]isuri
creerti dalla :Ri voluzione, e cost,it,uisce il fonda*
rnento .non solo cli un in dirizzo legislat,ivo, nla de[
rtllovo rnodo di essere cl i tutta cguernta Ia societ,&,
rrazionale > (t).

I V leg gi, d,i i,yt,dole soc,{,mle, eclu,cwt,iua, ass,i*
steyta'ictle.

sono una conseguerl z,aimmediat,a di quel princi*
pio di collaho rar,ione ehe e nello spirito c{el Regime,
e che fu consacrato nella Cart,a del Lavoro: vast!
oompiti d'assistenza erano gia stat,i assegnati alle
orgawir"z&r,ioni sind;rcali cCIrl la iegge 3 aprile ngg,6,
rna lo Stat,o Fascist,ahairrteso elevare [';rssistenza,
e i"'edurcazione elelle masse a vera e pl'opria fun-
zione di Stat,o, col oreare apposit,I Hnt,i par"astatali-

Taii sono : 1'Opea'm Ncaa,i,owale pey {w protea,iooa,e
eC assiste?ua$, d,el{rn w,i,ateyye,d,t&, eal ,i,wfctwa,ict , istiturit,a
c(.!rr legge 10 dicemhre 1926, N. 29.,77; I' Opeu"u I{q,*
a'io nu'{,e B ald,l,"l,a, per l' as s,istem,aa e'f,' educaa,i,,om,e fis,ictt
e Qreora{,e delta, g,i,oaem,th, istiturita con legge 3 aprile

(t) Vedi Relaai,oe?,e clel Sottosegretario alle Corpora,*
zioni al Gran Consiglio Fascista nella seduta del 2e

aprile Lg27 
"
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1926, N" 22&7 ; I' Opera, Idaa,ioya,al,e del, ilopol,o,,uoyo,,
ist,it,uifia oon R. Decreto I rnaggio 1g%b, hT" b82, e
R. Decreto 1I rlovernhre 19q6.

Esse mirano: la prima alla [Lrtela detl' in fanzia;
la seconda a farrmare ii perlsier"o e la coscienza cli
coloro che saran{}c} la fut,r.rra classe dirigen[e ; la
Lerna a pro m uo vetr"e il sano e pro fic uo i rn piego,
clelle ore libere dei la.vol'at,ori, con islituzioui'di-
l"ett,e a s viluppare ie [or'o e a,pacita fisiche, in[el-
letfiuali e morcrli (t).

nfu s'A$Gr$flwBffi H Le p@LE*

Tfr&E H$TKM&"

Ilopo la, poli t,ica i n tet .rln o la politica estel.;r.
auche su cJuesto t,erreno il Fascismo ha ope-

s'&to oome agerite potenternente rinnovatol'e: r.irr-
novazione di met,ocii, r.inrlovar,ione di fini.

Metod'i, anzt[r-a[to. il Fascis$ro ha perfe[tamente

(t) Mi sono lim!ta,t.o a cit,ar.e le leggi piu significa-
fiive: llo tralasciato espressannente per itlcl.o orirat-
tere con t,ingeri [,e ]e nurn{}rose provvide nze relative
n,lla finanza (tra c ui, no tevol!sslmo, iI liareggio rtel, b i-
Ewra,cio e la stwbi,l.ieaG,,a,i,ocne de\ls, l,,i,t,w), all' agri col tur"a
(dat Regime considera,ta corne futtore preno,itoente nel-
I'economia italiana,, e pere i0 promossa corl ogrli genere
cf intzia,tiva, che va tla,lla, politica ant,iurbanistica atla
battaglia, per il grarlo, alla bonifica irrtegrale, e vier di-
cendo), all' industria,, ecc.
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int,eso, dopo lo scacco d iplornatico subito daXl'trtalia
demo-liherale a Versailles , che sctl teyt"etQ,o d,ella po-
,li,ti,,ca estera scoto ualgoroa ,id,eolog,ie : i principi di
g'iustizia e .di fi'atellanza universaLe, banditi dal
Wilsonismo, si sono risol[i in una gigantesca mi-
stificazTone dei popoli piu forti a clanno dei popoli
vinti o a,ppena al'rivati.

IVei, rapporti, ,i,m,ternaa,i,om,al,i yt ow aale sewpye 
-{,u,

'tscos'a{,e, ?wa, la potenat{, e la forea.' cor}st,at,aziorre cini-
cau?ente dolorosao che da ancora una volta ra,gione a
I{achiavelli ed a Vioo e in genere alla scuola politica
italiana, lu qLrale ha sernpre pensiato che una realt}.
fosse la poliLica e urla Cisfiinfia r"ealta la mor"ale.

Cer'[o : pold,ticct, e ,ne,ore,Ie waco ycl,ppreseyatawo awcloe
qui a alo r'i, awt,i,tet,ici, e r eci,pr o cct awente e-{,sdesates,i,, /&M ('t,

aalsyi pi,otttasto coayd,i;toc*bi,ld,; in quanto che, se Ia
e'ealta richied"e tl'oppo spesso I'in i,ztat,i va hruta e

violenta,'{,',id,ealdtd peg"wt,ttzoe cawe,e Ll.,,tt' usp,iraa,io*ee
{tgt,gosc'iosa, corwg Qrtvb d,oQ)er esse?"e deorutolog,ico,,
aeE"Bo c'to'i b'i,soEna {etrc&,,!"e d,i d,ir,igerre ,il &ye,agodo "

F ati,ti,ca fat,i,co s ar,pl,e?ate $,,is ola'i,bd,le we-{,-{,a c,worule,
rlunqtae: il che spiega, crlme il Fascismo al:bia. dn
{,enlpo seppellit,o ogr}i ingenua illLlsione di fratel-
lan na latina ocl euro$)ea (Societa delle .Nazioni,
PaneLlropa, disarmo, ecc.), per quanto non cessi
'di far valere nei rappor[i intern aniorrali i principi
iteila gfnnst Er;fre*, deller solida,rfieth, e della flDa,se
{revisione del trattato di Versailles, politica di :rc-
costamento coi popoli virrt,i, *'atto er qnattro, ecc.).

-&7
Conre gia nella poliLica intel'na, la vita appare

al Fascismo sotto forme dl'ammat,iche e mosse :

uomini e pop.oli non hanno ancora saputo asso-
pire in se stessi il ruggito della krelva prirnordiale,
cib che pone per l'uomo di €ioverno la precisa esi-
ge{rza di ur}a poli,td,ca noyb pacdfi,sta, wt,cx, puc,i,fi,ca,
non illusionistica, il& vigile e pront,a.

Dopo il metodo, i firui.
Anche qui il Fascisffro si e ttr'ovato di fr"onte a

Llna ben triste eredita. Mai Ia politica estera aveva
trovato nei regimi precedenti urla considel'azione
irrtonata alle esigenze urostre e alle cir"cost,anze in*
tern azionali : politica delle < illani nette >, che c[
a veva fatto perd"ere Tunisi, r'i fiutare la propos[a
inglese d'int,ervent,o in Egitto, condotto ad url&
pavida politica coloniale

Soltanto Crispi aveva avuto la visione clell'oper"a,
ckre all',[talia spetta nel Meditel'raneo e nel mondo ;

ma appunto percib fu, dagli ambienti polit,ici di
allora, guardato con diffidenza e sepolto come me-
galom atle.

Venne poi la guerra eur"opea: occasione di primo
ordine per risolvere ad" un tempo il problema del-
I'unita naz,ionale e dell'espansione coloniale ; ma
la classe politica d"el ternpo, giolittiana e neutra-
list,ae pecco erncora una volta cli assurda nriopi&, e

non seppe preparare diplomaticamente ne la guerra
ne lil. vittoria. Fu cosi che a Versailles ci vecleurmo
esclusi dalla spartizione delle colonie tedesche e

L-"_".
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triquidare i diritti acquisiti sul Mediten'aneo orien-
'tale col 'lrattato di l,of,idl'a: rroi, popolo mediter-
,l'aueo, respinti da quel mare che giA aveva visto iI
f,rionfo del Leone di S. Marco, a profit,t,o di nazioni
ocea,rliche, gie opime di preda.

Il Fascismo si trovo allora din anzi it urla si-
{,uazione apertamente passi va : ,wnu, geterya ,u,ircta

e u,toc[, pw,ce perd,utu.
Si tyattaua di dare anai,tutto ,?,tyb' assa,t,r,ocrct,, %eo

,i,nd,i,rd,zso lo gi,co e co?Lstxpeuole alla qaostra pol,i,t,ica,
estera, di ,in,ia,i,are u,yt,fl, tradi,a,iom,e di,pl,o*,watd,ca :

come la F-rancia ha tro vato d a secoli il propricr
'centro nel problema reuano; come I'trnghilt,ert'a
rrelle esigenze rlelJa, espansione eom rnerciale ; cosi
l' Ital i&, €ntrata da poco nell'agone internazionale,
possiede pur essa, il suo prohlema : il grrobHersla
g^med-f;*en^ra,rneo"

SoXo col Fascislno l'Italia ha finalmeltte acqui-
'st,ato cos(;ierr za d ella sua \r $cazione : uocwa,io??,e dd

eolaro'ialisytco, di esp$,ns'iane 4ned,i,terrq,m,ect, che, se

ben viva rrel '18 e nell'immediato dopo g'uerra?
l}on ci avrebbe polariy,zat,o intorno a}la quesbione
fiumana, perdend.o d'occhio la grassa spoglia del
1\{editerrar}eo crienta le.

L' espans'i,ow,e rnedi,terrd,nea, b per'1,' Ital,ia rteces-
,s'i,td, di ai,ta.' popolo eccezionalnnent,e prolificd e

migratorio, e pur nello st,esso tempo cosi povero
di materie prime e cli risorse naturali, ha pure il
diritto di vedersi garant,it,o uno sfogo su terl'e ohe

&9

offr'ano la duplice possibitia di un ampio popola-
mento e di rieche materie prime.

Terre, naturalmente, appa,r'tenenti al,la zana me-
diterra,nea : perche gui convergono da secoli i ma,s-
'simi interessi della l{azione.

tr" rnghilterr"a, sebbene integralmente oceanica ;
la Francia, potenza oceanica olt,re che med iter-
t'anea, non possono accampare su questo rnare i
nostri stessi diritti : e il Trattato di Versailles ha
anche qui corlsacrerto una ingiust"iniao che ferisce
profondamente la nosfra anima, e getta ombre di
diffidenr'a, verso le nostre alleate di ieri.

rl problenoa r,cedi,terra,vt,eo b la ch,iaue d,etta no-
stra pal'iti,ca od,ierm,a : e in rapporto attr essa vanrro
irrtlagati tutti gli aItri problemi accessor.i, quali il
prokllema renano, i rapporti con Ia Piccola Intesa,
e in ispecial modo con la Jugosla,via, ecc.

E logico che I'ltalia non veda di buon ocehio
un'egemonia francese in Europa, che por.terebbe
di contraccolpo un sempre maggior potenziamento
di quest,a l{azione nel Mediterraneo (percib I,trtalia
favol'i a suo tempo il rrattato di Locaruo, I'en-
tra,ta della Germania nella. Lega delle l{azioni, lir
revisione delle riparazioni t,edesche, ecc.) ; e logico
ahe essa non nut,ra nnctivi di eccessiva simpatia
vel'so Ia .fugoslavia, la qua,le f,n dalla questione
{iumana tra mirato alla premin enza adriatica (per-"
cib l'alleanza nostra con I'Albania, la cui indi-
pendenza garantisce la sicul'e zza e tra libertd, del-

_*&
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l'Adriritico) ; e logico infi"ne che l' Italia segu& coft
occhio vigile tutti qLlei movimenti cire rnirano a

Lrn indeholimento delle Nazioni ora padrone del
Mediterraneo (sollevazione anti-inglese del conti-
nente asiatico, conflitto anglo-americano, ecc").

Solo da questo nuovo stile di vita internazio
nale, atttonoilto e profondamente I'esponpabile, pobra

nascere la grand ezza e la, gloria di d"omani : solo
da quest'opera Ci cautel;r e d'al'dimento, d"'intuito'
e di passione, pot,rh sol'€fere il ntto vo Lvrtporo FQ,-

sc'ista, medit,erraneo e latino. 
.

IL,WATICSN[O P[ @RIASSE,

Tale, nelle slle linee essenziali, lo spirito e le
opere, le dol.tt'ine e le reaLizzazioni che itr Fascismo
pilO vantare al nnondo nel decennale della Rivo-
I uzione

Ritorna, nell'ora solenfi€, pit alto e pel'suasivor'
it vaticinio con cui Oriani concludeva Y wpltel,lo

rnessianieo della sua Ri,aolta idea\,e: < Accerldete
t,utte Ie fiaccole, perchd la marcia e gie incontin-
ciata nella notte, e non temete del fumo : l'alb;r e

vicina. Il Suo rossore somiglierd forse a quello
tlel sangue, ma e sorriso di pol'pora clte batr"ena

d al manto del sole > .

Ma I'Alba e spuntata, il Sole nella sua gloria
t,rionfa"
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