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Quello che s i  è f a t t o  f i n  ora, non basta; non basta soprattu tto  
que llo  che abbiamo fa t t o  noi Giovani Comunisti. La v ia  su cui s i  è 
p o s t i  è senza dubbio qu e lla  g iu s ta : s i  t r a t ta  sopra ttu tto  d i p o ten z ia r 
la ;  di rendere sempre più  tesa  la  s itu az ione  insur a z io n a le .p e r  a r r i 
vare più  presto  a l l ra s s a l t o . f in a le '  d e l l ' in s u r r e z io n e .  Si t r a t t a  di 
f a r  sen t ire  sempre meglio che lo  sviluppo lo g ic o  d e l l ' in s u r r e z io n e  
che oggi s i  a ttua, non può essere che l a  m ob il ita z ion e  to ta le  del 
popolo in  armi, n e l le  campagne e n e l le  c i t t à .  Che 1*assa lto  f in a le  
non sarà a l t r o  che la  fase  conclusiva di qu e lla  l o t t a  sempre più 
se rra ta , con cui i l  pcoolo i t a l ia n o  avrà saputo conqu istars i l a  pro
p r ia  l ib e r t à .

I  GIOVANI COMUNISTI

l 'o d ie r n a  c r i s i  i t a l ia n a  ed europea è , princ ipa lm en te , c r i s i  d e l le  
vecch ie  c la s s i  d i r ig e n t i  e d e l le  passate i s t i t u z i o n i .

I l  problema del trapasso d a lle  vecchie a l l e  nuove i s t i t u z i o n i  ove 
s i  trov ino  a cco lte  l e  nuove esigenze democratiche, di cui i l  p rogre
d ire  stesse d e l la  so c ie tà  f a  sen t ire  l 'e s ig e n z a ,  pone in  modo p a r t i 
co la re  i l  problema dei g iovan i.

Non c 'è  c r i s i ,  che non s ia  anche c r i s i  di uomini: e non c 'è  c r i s i  
d i uomini che non fiponge l a  sua so luzione, n e l l  * a f f a c c i a r s i , su l la  
scena p o l i t i c a ,  di nuove generazion i : d i generazion i p o r t a t r i c i  di 
nuovi in t e r e s s i  e fresche di nuove so lu z ion i.

I l  problema dei nuovi quadri d i r ig e n t i  è europeo, ma esso s i  pone 
in  modo, p a r t ic o la r e ,  e con spec ia le  g ra v ità ,  in  I t a l i a ,  dove la  g ioven
tù non ha potuto v iv e re  con consapevolezza democratica i l  dec linare  
d e l le  vecch ie  i s t i t u z i o n i , ma. appartata dà ogni v i t a  p o l i t i c a ,  abitua
ta  ad a s s is te re  a questa come ad uno spettaco lo  che dovrebbe appagare 
i l  senso e s te t ic o  e n iente più, essa s i  è trova te  in  modo im provviso, 
la c e ra n te , d i fron te  a l l a  traged ia  che invc s t iv a  i l  paese, senza che 
essa avesse nemmeno potuto percep ire 1 ' a v v ic in a r s i .

Meglio o peggio?
Meglio e peggio . Certo s i è che la  gioventù i t a l ia n a  potrà  porta re  

a l l a  v i t a  p o l i t i c a  una maggior impreparazione d e l le  a l t r e ,  ma po rterà  
anche come nessun a l t r a  la  persuasione che nessuno dei vecch i schemi 
potrà  più bastare.

Questo è i l  p a r t ic o la re  stato d 'an i io dei g iovan i di fron te  a l  par
t i t o  comunista. A l p a r t i t o  comunista i  g iovan i non s i sono, in  genere , 
a cco s ta t i  a ttraverso  la  conoscenza, d e l la  sua id e o lo g ia  p o l i t i c a .  Nu lla  
rvevano potuto conoscerne se non d iffam asion i assurde e vergognose. No! 
i  g iovan i m ig l io r i ,  i  g iovan i " g io v a n i " , hanno sen t ito  in  primo luogo 
1 '-esigenza d e l la  l o t t a .  Hanno sen tito  che era f in a lm e n te  l 'o ra , a i un 
gesto che fosse  di d ig n ità ,  di f i e r e z z a ,  di indipendenza, e non di se r
v i l i t à  plaudente. I  g iovan i hanno preso la  v ia  d e l le  montagne, e, n e l 
l e  fabbriche , s i  sono d e t t i  che "bisognava fa r  qualcosa". Su lle  mon
tagne hanno trova to  p a t r io t i  persegu iti t i t  a I l a  p o l i z i a ,  p a t r i o t i  che 
affrontavano i l  nuovo m a r t i r io , come una l o t t a  red en tr ic e ;  e semplice
mente p a tr io t i-  che avevano sen t ito  che bisognava "cominciare, d i l ì " .  
Questi p a t r io t i  erano, in  m oltiss im i co s i ,  comunisti. Ita. non parlavano 
di sovvertim en ti, ma' d i l o t t a  l ib e r a t r i c e ;  non negavano la  P a t r ia ,  ma 
combattevano per essa; non seminavano odio di s e t ta ,  ma dicevano e vo 
levano che la  l o t t a  fosse  una per t u t t i  g i i  i t a l i a n i .  Non fu  cereo d i f 
f i c i l e  a i g iovan i ©persi, r i t r o v a re  la  voce genuina delle, p rop r ia  co
sc ienza  d i c la sse ; non l'ù- im poss ib ile  &X g iovan i studenti comprendere 
che l a  c i v i l t à  umana, non s i  ppegne, ma. so ltan to  s i  rinnova, e che l ì  
stavano. l e  fo r z e  r in n o v a t r ic i .  Le calunnie de l fascismo a p r iv a n o  a r-
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opera. l©r® i,l p ro le ta r ia to  a cq u is t i  seriore più largamente «  oro fon- 
' ' 1& 'I' : v ' ' ; - 6 fi! ' W 11 , e i l  ; - ;

n-icny r?fìii j?G7oi)‘

l i  "C o rr ie ra  d e l la  Sera" d#à l a  n o t iz ie , che .doveia dcu>© Hes ersene 
stat® tran qu il laaen te  a l  s icure in  S v iz z e ra ^ ©  che rk p rbsto r Bora 
a f a r  l ’ agente ni S ta l in " .

0 ' ■ - ? ■ - - dsno s.i'3 f a -
i s t t x  i l  quotidiano milanese non c i ha nei dotte con© e quando divede 
-abbia potuto andare in  s v iz ze ra .

•  t w m *  non ricordo più i l  "C o rr ie re "  di aver pubb lica to , molto 
■ » ■ àr C;"' ®y -  dove nei 45 g i o r 

n i aveva ces i stremamente lo t t a t o  ^er dar soluzione ipped ia ta/a i 
problemi più g rav i d i quel d i f f i c i l e  rioriento?

■ L> A3, su© a rre s to ,  Roveda era stat® trado tte  n e l le  earce-
L ~ .rtiit., e in tenuto ecre costeggi; , r  esse re assassinato a l
p r ie ,  a©»©#* • ea » ,  in  cui la  b e lva  n a z is ta  avesse ve lu to  tra r re

p i , sempre più duri, i n f e r t i l e  d&l p ro le ta r ia to  ± -
ta l ia n o .

- ib, i l  "Corri© rt- " c e l la  seiv 11 questo ueu ne lo  avevo -iai d e tto , 
cerne non c i  ha mai in fo rm ati d e l la  su;, i a r o v v i a  liberai::'

1 ' ' - ®»t© J  end i s , . . -  p
\ in i  ! B non g ià  cen l ’ a tu z ia  © 1 * inganne; ma cen un .a tte  di

» Ai pieno g io rn o , s@tt© l f is$@rversare della, r e a z io n e .p o l i z ie 
sca, che, messa s u l l  *avvio# i l  g iorno prima, aveva preso tu t te  l e  
misure di s icu rezza .

A cinque B ro i Ilari g iu ra to  di liberar.-' Rovo è. • s con in d ie t r e g 
giano a avanti a nessun ostaco lo  : i ienetrm s ? v Iv forza n e l le
carcuri e e ’ .1 ore; r a r i  se.rio di Ucveac. P o i ,  sempre so tto  i l  t ir©  dei 

c i s t i ,  ine ©min ciano la  r i t i r a t a ,  riuscenti®, dono 
natic ies im e v ic en d e , a p o r ta rs i  fu o r i  dal t i r e  nemico.

I l  "C o rr ie re  d e l la  Sera" se fosse  sta to  un p©• più  in form ate, a- 
vrebbé anche saputo cerne ine d eg l i  e r o ic i  G ariba ld in i cadevano nel 
condurre c termine l ’ iupresr e come tu t t i  • nvt - co cure se- r isen e -  
vano scria-mente f e r i t i .

In segu ito  a ciù lieve da era stato co s tre tto  a R i fu g ia r t i  in  S v iz 
ze ra  p e r  esser© curate i e l l e  sue f e r i t e ,  ma i l  "C o r r ie r e " quest© 
non vuof d ir c e lo ,  cerne noi i Ls g
aa lo  fa rà  per I e t ta r e  ancore uni t o l t a  per 1 a causa cella. Libere z i o -  
n e  naziona le . B ai ice  lea n es i cerne i  la v o ra to r i  to r in e s i  eh© g ià  £ q  

, .l  e uni av sui i  i l  fascista©, ora 1® attendano e chiamine 
a din; t.co o s i la  loro  p ro le ta r ie  c i t i  .

h* rOH'o i la  -dà

Con questo t i t o l o  sensaz iona le , Pool© Zappa, n e l la  "Stampa" de l 9 No
vembre, v iene  a raccon tarc i 1 ,"  povata d
g l i  u f f i c i a l i  de l O .I.B .R . , a i b e i t s i l i  Spedizione in  Russia,
quando entrando nslZ  t e r r i t o r i o  d e l l ’ Unione S o v ie t ic a ,  " là  a J » »p £ l  
sul B is t r o . . . . . segretamente sparava 
vero  n e l la  otaria, d e l l*  onore l ib e r o .  "

Questi caisgioni d e l la  "c roc i;  tu an tib o lscev ico  ", questi r a i .o i in i  
tioir^. morale borghese invadevano la  te r ra  russa cori la  segreta  spe
re' ole di p ic can t i avventure a i  pese a ib o l i  borghesiJ

ida, con l e  norme s o v ie t ich e  nu lla  da fa r e !
Dappertutto trovano " lo  stèssa r itegn o  a i ,  . tosi r i«  § 1" ,
"et poco a. poco c i conv incombi© che la  s t o r ia  ti e l i  h a ;  io  l ib e r o  in
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Russia era una f é la  -a;.-. - i  e« dbBP . VOltì ’ùB. iiiì l lc  11 dtCd’Ofe" nel (ì 
Bevambre -  un. * invenzióne di pente che e,sf ';r ivs à i v e  v is t o  a non 
aveva v i s t o  n u l la ,  ;v,: n - ; un argo lento noli-, ■r , . . . “

È r o :?r i o  c o s ì !

■ n - -. t • i t r t  l e  sch iav itù , s ia  m a te r ia l i  elle s p ir i tu a 
l i ,  © anche a proposito  d e l l ’ amore sismo l ’ g ;i . « " i l -
■ber©” non ne l s ig m if i i  - i l a  -ropaganda anticomunista, :
'bene ne l suo o r ig in a le  o ig n i f ic u to  economico; l ib e r o  c a l la  sch iav itù  

l  ca p ita le^  l ìb e r o  d a l le  cenve v l ì ,  t à g l i  impacci e dai legami 
b e rgh es i ; nfn più  v in co la to  e dipendente « a l l e  p o s s ib i l i t à  o meno, 
che i l  c in ga lo  ha., secondo Ir  c lasse  so c ia le  cui spoartinaio, c i  fa re  
d e l la  donna, che ha s c e l t e  una b e s t ia  ta si i tv fcìc , . utu
M c - 11 ■ ' iv  . ra »

' - ■ ! 0 v Lene ...Sei stiei e : .
■ ■ - --1 a iv  o iuz 1 - . 11 i/ -.. 11© ei

che Sapeva d i borghese,, sneh® qui siane s ta te  p o s s ib i l i  d e l le  d e v ia z io -
B Ì . f  g l  1 1 . :Q P v. .... t  ,  a l l © ]
ao o r t i  in  a l t r e  e ben più  g re v i  cure, ek l buon . ne,, popolare non 
* y j r lm e i ia .  Y i  fu  in fg  , . *..
m oderasijn « c r e g e ia te z za  n e l la  v i t a  sessu- l e  ere conclàer&ta come 
in t io ©  di m enta lità ’ r e ^ o n a r ia .  e p i  oc ® L-%® xghas e . Si eenfentevane le
v  ve ©»t * t r i  p ------ ;— id>fh.
; 5 t® * • ci.- ri, vP . 3- ] » i( : . , j., 1 . ...

l i *  « nàcqueèra da ima concessione assolutamente fa ls a  d e l la  l e t t a  
cantre l ’ an tica  e r t in e  di cose. Anche in  quest® eaapo len in  cen tr ibu ì

« i  che in segu ite  avvenne n e l l ’ Unione
, . . - 1 » 

e f f e t t o  d i "acqua ve rsa ta  ne l v in o " ,  © allontanamento t e i  p r in c ip i  im~. 
p es ts ,  d a l la  p ra t ic a ,  ma conseguenze, d e l la  creazione ... ■

v®, che non v ae&r 13 , .
i e t à .

a c i iv  cv, jjCPi.iìn ile i X C. ; p Oi-pre iet.ieii ( t i . os .-ir ■ , ohnert»
Osservazione su lla  g ieveu tà  e ©vie r i  ca -  . l is a ©  c 3 )

*^36Sà parte  i e l l a  nostra gioventù è in  vi**- «.i "r lvec  in  " 1 "
* i  ••••i l e  borghese" n e l la  questione s i ........ j 1
de ll.,  guerra e d e l l ,  r ivo lu z ion e  i  vecchi «'-.lori ic e ,  l i  scempt-rirene

- 1 PVPi-13 ... .... e h  s c H i  , ; f
aufiLvi v l c r i  »c :  \i c i.... m :io  «V: p ..p........vwj a ,........  » ......
c ................ Tutte è ancora in  fermentazione c ;
Benché io  non via. mn puritano questa, "nuova." v i t a  sessuale d e l l ;  c o -  
ventù (e t a l v o l t a  anch® dei vecch i)  mi. s l * e f f é t t o  gì un ad^lié.iouto 
- 811  « t® ll«  r  zi buoi »« : ie ■ . f\
n u lla  a che vedere con la  l ib e r t à  d e l l  » amore, u .
0Ì~ [0,

' s- ■ - t «  . f  ; i  , ..... # SU . l| 0 . 1  ,
secreta  co:-'riunìsta, i l  eod fiis fas i ;ento del bicorne ..L" ,  . o e ì l ' i  —

1 ; ' ■ • ■: . >iù , C ile ■ e ... © ta i ... b e i. m  bici 1
fresca, ;i t  rie " b eri t *acq " h : ©a,

:■'■■■- » - M r t e  d e l la  gioventù ed e r iu s i i t  ts
■ "■ --  ̂ : v a i ' ; t  j  ; 32 e. . . . .  S e i  Li v i t a  ; ss ; le

u :y - ' ■" * nel © i l  < 1 3 cu ltura  raggiùnte , B ise -
.gna calmare la  se te , vero , a io i  . che u .. u©m® n© © ■. ; .-

■’ : ii' : : ®zz< a l  _ ■ ■ | .f
una  ̂ pozzanghera e: ‘ «  a< 8 o t io si . . ■ ..«
u.,i or echi e re toccate us vo i te  1 . .bbra? j,> anche siti importante è i l  la ta  
see ia l ...la quest ien e . Bere acqua è una e® ss i n t i v i t  e.| 
bxsognm eese ia  in due, e una nuove terse, v i  in- pud nssccrne; in  queste
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dato di f a t t o  è im p lica to  un in te resse  s o c ia le ,  un dovere verso la  
comunità.. . . . . .

I l  comuniSmo non pred ice  1 1 ascetismo ; ma la  g io ia  del v iv e r e ,  la  
fo r z a ,  ed anche i l  soddisfacimento della, v i t a  amorosa. Ora, per quanto
io  sappia, l ’ i p e r t r o f i a  di s e s s u a l i tà ........  non po rta  a f fa t t o  a un au-
mi%to d e l la  g io ia  di v iv e r e  e d e l la  fo r za ;  anzi l a  d is tru gge ........ La
r iv o lu z io n e .......... non t o l l e r a  g l i  s t a t i  di o rg ia  continu i, ca r i a g l i
e ro i  e a l le ,  eroine del decadentismo dannunziano.

La s fren a tezza  sessuale è una c a r a t t e r i s t i c a  d e l i  borghese, un s in 
tomo di decadenza. I l  p r o le ta r ia to  è una classe che deve p rog red ire .  
Non g l i  occorre l ’ ebbrezza nà_come stordimento, nè come s t im o lo , Domi
n io ,d i  se, a t t e d i  s c io l in a  non è sch iav itù , nemmeno in  amore."

M ig l io r  dimostrazione d e l l ’ assurd ità  di tu tte  l e  t e o r ie  e le  o r a t i -  
che d e l " l ib e r o  amore" cos ì male in teso , non poteva e s s e rc i .  Per i  co
munisti " l ib e r o "  va anche qui in teso  nel senso di non più c o s tre t to  
dai legami e d a g l i  impacci cu i, in  regime di produzione borghese, anche 
questo la to  d e l la  v i t a  un nr soggiace. L ibero s ig n i f i c a  indipendente 
da.l denaro, d a l le  l e g g i  borghesi. L ibero ne l senso di r iconoscere a l l a  
donna f jk  p a r i tà  dei d i r i t t i  con l'uomo, la  sua emancipazione d a l le  v e c 
chie concezion i domestiche, che facevano di esse ; ne l pegg io re  de i casi 
l a  schiava che, o l t r e  a l lavoro in  fabb r ica , deve provvedere anche a l l e  
um ili faccende di casa, oppure nel m ig l io re  d e i c->..,i la  "s ignora " che, 
"s is tem ates i bene" non d iv iene se non l ’ appendice, come i l  nastr ine 
d e l ia  commenda, n e l la  v i t a  del m ar ito , e non ha àicuna d ig n ità  perchè 
non produce n u lla , nè f r a  le  p a re t i  domestiche, dove provvede la  s e r v i 
tù, nè a l t r o v e  perche i l  marito "guadagna bene". C o s i senza accorger
sene aneli’-essa è una -schi. va, po iché, non p a r tec ip a  in  alcun modo alla, 
v i t a  d e l la  c o l l e t t i v i t à ;  dipende i .ter: ...mute de chi la  mantiene, nè 
p iù , nè meno di una "mantenuta53. L ib e ra tas i  anche la  donna da ogni ar
re tra to  p re g iu d iz io ,  e as unta anch'essa a nuova d ign ità  con la  parte
cipazione a l la  v i t a  c o l l e t t i v a ,  n e l le  forme più  sva r ia te ,  ecco a l lo r a  
la  nuova concezione del matrimonio, non piu una sistemazione , " a f fa r e "  
e quindi sottom iss ione, ma unione spontanea di due e s se r i  sp ir itualm en
te  e materialmente ind ipenden ti, cui i l  lavoro  con fe r isce  l a  p rop r ia  
c a r a t t e r i s t i c a  d ign ità  di person*.

E in  questo consisterm i " l ib e r o  amore".
f  l#A VVOt'

/\  X  P5~ ' I  PAI-TI GIANI CPS~ AI

L 'a s s o c ia 7,ione P ro fe s so r i  -  A è s is t in t i  u n iv e rs i ta r i  di palano ha. propo
sto che a g l i  studenti p a r t ig ia n i  s ia  concesso, ne l dopo guerra uno s t i 
pendio per i l  p f riQdp di .ciueonni per permettere lo ro  di continuare con__ .... _ "1 ....n __ A, _ ŷ \ L*tKte4i0
1 esoleti xta t i x  r± o Lei' g i r  biaui^ tryxnr /ccrrTTD di .péri Jez ion  ai; .tento.

Noi comunisti non possiamo non applaudire ad una decis ione che dimo- 
stra. come c i  sia; vada avv i ndo ad una più  elevate, e s e r ia  concezione 
d e l lo  s tud io , non più  in teso  come una comoda d i la z io n e  dei doveri d e l la  
v i t a ,  per " i  f i  l i  d i papà", ma come un lavoro  di cui e i  deve essere, 
responsab ili  verso la  so c ie tà  e che perc iò  l a  so c ie tà ,  accanto a l  a i r i t 
to di c o n tro l la r e ,  ha anche i l  dovere di rendere p o s s ib i le ,  per chiunque 
ne s ia  m er itevo le  e non so ltan to  por i  p r iv i le /  -.ia t i ,

Senonchè questo pone i l  problema del trattaménto che dovrà essere f a t  
to a i p a r t ig ia n i '  opera i, che sono co lorò  che in  misura maggiore hanno 
con tr ibu ito  a l la  guerra di L iberaz ione .

Noi proponiamo:
I®) I  le s i  di guerra di L iberazione siano con s id era t i come mesi di 

lavoro  a g l i  e f f e t t i  d e l l 'a n z ia n i t à  e dei vantagg i che ne derivano.
i l * )  Ciano e ss i  in d en n izza t i del sa la r io  che, curante questo neriodo 

non è sta to  lo ro  co rr ispos to .
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I l i * )  S •; I l i  èl ■ a @ r i t i v a i  l *
i  èri e tei a l i s i  -, • , dui-ante i  quali ì  . i e t  e .-,..rai dovranno

esse r  - ; segnatamente e t ip  .indiati-.
dolo c o s ic i  g iovan i -odorai sarà ssto un r i  co .un-, oi: m ato ;QNBfi. o!X

1 i : I  «S è i  iai c. ..... i l i  gua 3m raz se-, : é >*■
s ì ;  gon un trattansn.Cc le  o Li . # L , .. . j>
©h® I j  Naziei 9 s,« avei u il« . « e l id i  r ìè t$  vi rs< ti i u iteri*

i- U c c i  i l . _ .  . p a i : . . ,  -
C........ .........

lai ci c . 1 *« za nen . Li v 11 am® i
"!«■" ' c ■ i c d , P ■ gàaitio.e.:. • ;.. S ■ ■ g r
c iò  è: a) cecie l ib e raz ion e  eguale di tu t t i  i  lavoro t o r i  c o l lo  s f ru t ta -  
- - ■ - à. , . I ta l i  i b fc: s ta t i  e è  ss

b) I l a  p rop r ie tà  p r iv a ta  de i mèzzi
Ti >B ; , - . d ii d i

le  n è ) i : o eguale per t u t t i  di lavoro.re
■■a. © it i  < è eguale per t u t t i  i  lave  rat a r i  . •

bi li «feè secondo i l  lo ro  l i v o r e  ( eoi ) .  • } -, la
b i  igo  eguale per t u t t i  di lave rare c .con i-o le  proprie a  >acità s d i r i t — 

ir  3 r  r i  d i ® i  g ì ; :
-c ■ ( ; ) .  v ... questiene i l  marzisme pa
dal concett* che i  gusti e<i i  i  . L; c z,i ... ... l i  nocini non cono e non 
p e sso iio  età^ere o -'ogenei e e fpu-- l i  q u an te  a l l a  suo r i t i  © Quanto o l l e

i t i t a ,  . . . .  Lai  . ... . . . .  .,
tica^. * .ianza* !

a l t r a  eguaglianza i l  : xj f  . .
c m v  f re ds, ciò b.l l i . nrosn o e , i l  oc.:.; r.in e-:- : v ... ' un l i  ta 

l i '  l i v e l  . , t l  l i -
v e l lo :  icnt© elei lo ro  gus di e- 1 tenore c i  v i t a  r±v, g ; che secondo

tu . ri agre v e s t i t i  a l l a  s tèssa  mani g , g—
g c: re g l i  s te s s i  . c i b i , n. I l e  stessi , l  e- d ir  ce ,,c im u i-
o.' .. in i  a cu lu m ie r e  i l __n i e no.

■ ’ armai dì i l  . . .  ; - 1 : l l t a -
» G-ìà nel *% m i- lè i  Pa r t i t o  Comunista” r —

zar® i l  ec i .giogo u t* > is t ice  v a , ehig e 1© . ■ :.
1 i perpaganda di un "a s c e t im e  , Li tei - un : o g ros-

-H. Jng.els uè ” pigi- lue " : . ■ p-
l a  orò ics  vfjord.-..ce vi :i  "soc i lio/gc r- c ic -1  eo: àig. ", :uto noi

. .: cerne o« i 1 1 l e d a l i :  t i  c o .
" I l  c itéijrtit* • 1 : L* sa, d ie  >-

.. t uè® a l l  * e igenza H e iz iea  »1 .. ........1 „ 1 s i
s i  Lgetes l i  ■ a ì  l ì  i z a , . i là  ia  là  t , 1:.i—
v it i-b ile -ag ite  conduce o.li. *. u rd ità . "

1 t si »  oo - Lenin* " .. jo. v v .L_. 9 •, 11® 2 , ... «
l Zi 9 0 i c . 1: . 1 di là  d e ll . . l i *

i  i ■ di % L •: ipi di de,* I  *1 e-
ali®m« B cien tifìce  fe ... . *... 1 .. . y ,

■ t  , : . . . l i  asa pé ipren l i  . s tm  ■ -__ è 5 l i  sa i ,
l e  c loS E if  l e  veg liano  i  tru  :c: - c o t te  questo ra.;porto- noi t i ,  i.m 

: ’ ' l i  iz . . 0 • va ...;, efe< ■ 1* L r
g l  3 ; f n  i i  Lé-a e , I .. .■ 1 1 n  : ©lut at< ruati ©nse"
( i. co a ■ **i .-. 5 r  j
od ©mine libertà , e ,.y l isn s ; " )

P i  pare che s ia  chi - r o .
G li  s c r i t t o r i  borghesi v o l e n t i e r i  irrg.ggimano i l  s o c ia l irg u  n a rx i-  
■c< - ■ vecchii cai za r is ta *  a tte  e

" ’ 'V s ii*  #_ ‘ ; - -■ J - .............. rtH «àg<if....... -■ .rt-..v. .a»- .. ..... ....... . ■ , .-O’
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ts 1 "p r in c ip io "  e l  11; u:tc. .. r i  r x i '  t i  non possono e sre
r e s p en tó b i l ì  delle. ig n e r  nz ì U n  e t t i  1< . sr i
b o rg n e s i .

La, para la  &Jordine ia t i  1 membri dell®  aziende e s i 
l e  t rL v iz r r  ie-u r iv u o i lo  a r ,  io l t n n to : i  r .bri d a l le  roiencit n e l lo t  b iv iz -  
a t , . i e®i 1 :i, l Ve l i  re r : 1

. t . g l i  n in i  . . . . . .  L . Lt e
tu tto  c i v i l a .

I l  secialiarne nen i  i v Leni, Is tru ì i l e l -
M ■ i a t a  e n i-
v i l e  per t u t t i  I e bai (ielle soc ie tà .

( .. .uè I  , ■■ i  ■ no re )
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ORGANO DEI GIOVANI COMUNISTI TORINESI ADERENTI AL FRONTE DELLA GIOVENTÙ’
il regime socialista ha dato ai nostro popolo e Ila nostra Armata una forza grande ed invincibile STALI N

INSURREZIONE E ASSALTO INSURREZIONALE
Il parziale ristagno delle operazio

ni militari sul fronte italiano, l'inizio 
dell'inverno hanno senza dubbio dato 
luogo ad una nuova posizione di fron
te ai compiti della lotta, il finale assalto 
inssurrezionale, che sembrava vicino, 
cede oggi il posto a nuove esigenze 
tattiche. Quali sono queste nuove esi
genze? Quale deve essere il nosiro 
atteggiamento di .fronte od esse?'

Due possono essere le linee di con
dotta, di fronte ad un rallentarsi della 
corsa all'atto finale dell'insurrezione. 
Una può consistere in una parziale 
smobilitazione, l'altra nel proseguire 
nella lolla con la medesima fermezza 
con la stessa intransigenza, seppur con 
metodo diverso. Le prima può essere 
soltanto ie linea degli attendisti, dei 
capitolardi, dei «traditori» degli interessi 
nazionali; la seconda è quella dei veri 
combatlenti. La seconde è la nostra.

Noi distinguiamo tra l'assalto fnale 
deN'insurrezipnee l'insurrezionale stessa 
L'insurrezione è in atto, ovunque ci si 
ribella ed un ordine di cose inique, 
o negare degli interessi della collettività 
L’insurrezione e in atto ovunque non 
ci si accontenti delle riunioni più o 
meno teoriche, della semplice diffusio
ne della stampa, ma si prosegua attivi 
nell'organizzazione, di tutte le forme 
di lotta, di tutte le forze insurrezionali 
e ovunque ci si renda sopratutto conto 
che olla LOTTA CI SI ORGANIZZA 
NELLA LOTTA STESSA. Il preparare le 
forze panigiarie ai compiti della guerra 
invernale, e ; ripararle senza smobili
tare le 'oro iniziative di lotta attiva e 
diretto,- il preparare ed allenare le SAP 
con azioni chè vanno dall'elisione dei 
manifestini, alla difesa armata degir 
scioperi, dei comizi, dei villaggi, e de
gli operai che lavorano nelle fabbri
che; Il continuare incessantemente a 
guidare la classe operaia e la popola
zione (ulta alle sue rivendicazioni 
economiche e politiche: questo signifi- 
ca FARE L'INSURREZIONE. Che i par
tigiani continuino nelle loro azioni, 
che ii lavoro militare nelle città si svi
luppi e rassodi questo signifca ' che 
l'INSURREZiCNE E1 IN MARCIA.

Di questo dobbiamo essere coscienti 
soprabito net comunisti che.del motto 
« l'insurrezione è in marcia » abbiamo 
fedo la nostra parola d'ordine: che a 
smobilitare, sa  pure maniera minima, 
non abbiamo consentito mai, nè negli 
spiriti, nè nei fatti.

E questa consapevolezza deve essere 
fammeggiante sopratudo in noi Gio
vani Comunisti che, in seno al partito 
dobbiamo appunto rappresentare quan
to c'è di più fervido e di più generoso 
Noi dobbiamo accrescere ogni giorno 
le nostre azioni: ogni giorno dobbia
mo fare un scritta sui muri, ogni gior
no eppicicare un manifestino. Ma dob
biamo sopraiutto accrescere centinua- 
mènte le azioni di disarmo, le azioni 
giustiziere dei traditori dell’Italia e dei 
suoi aguzzini. Bisogna «NON DAR 
TREGUA AL NEMICO». Bisogna che 
non ci sia momento in cui egli
senta di poter compiere indisturbato 
i propri misfatti.

Egli deve continuamente sentire che di 
fronte a lui sta un popolo che sa di
fendersi offendendo. Deve sentire che 
ogni giorno di più che egli passerà 
q«i, gli costerà nuove perdile e nuovi 
secrifci.

Quello che si è fedo fin ora non ba
sto sopratutto quello che abbiamo fatto 
noi Giovani Comunisti. La via su cui si

è posti è senza dubbio quella giusta: 
si tratta sopratutto di potenziarla; di 
rendere sempre più tesa la situazione 
insurrezionale, per arrivare più presto 
all'assalto finale dell’insurrezione. Si 
tratta di far sentire sempre meglio che 
io sviluppo logico dell’insurrezione che 
oggi si attua, non può essere che la 
mobilitazione totale del popolo in ar
mi, nelle campagne e nelle città. Che 
l'assalto finale non sarà altro che la 
fase conclusiva di quella lotta sempre 
più serrata, con cui il popolo italiano 
avrà saputo conquistarsi la propria 
libertà.

2
C ù m m M ti

L'odierna crisi italiana ed europea è 
principalmente, crisi delle vecchie classi 
dirigenti e delle passate istituzioni.

Il problema del trapasso dalle vecchie 
alle nuove istituzioni ove si trovino ac- 

i colte le nuove esigenze democratiche,
| di cui ii progredire stesso della società 
j fa sentire l'esigenza, pone in modo 
j particolare ii problema dei giovani.

Non c'è crisi, che non sia anche 
I crisi di uomini: e non c’è crisi di uomini ! 

che non riponga la sua _ soluzione, i 
nell'afacciarsi, sulla scena politica, di j 
nuove generazioni, di generazioni por
tatrici di nuovi interessi e fresche di j 
nuove soluzioni.

Il problema dei nuovi quadri dirigenti 
è europeo, rna esso si pone in modo 
particolare, e con speciale gravità, in 
Italia, dove la gioventù non ha potuto 
vivere con consapevolezza democratica 
il declinare delle vecchie istituzioni, 
ma appartata da ogni vita politica, 
abituata ad assistere a questa come j 
ad uno spettacolo che dovrebbe ap- 

| pagare il senso estetico e nie Te più j 
j essa si è trovata in modo improvviso, S 
] lacerante, di fronte alla tragedia che 

investiva il paese, senza che essa avesse 
ì nemmeno potuto percepire l'avvicinarsi.

Meglio o peggio?
Meglio o peggio. Certo si è che la 

i gioventù italiana potrà portare alla vi
ta politica un maggior impreparazione 
delle altre, ma porterà anche come 
nessun altra la persuasione che nessu
no dei vecchi schemi potrà più bastare

Questo è il particolare stato d'ani
mo dei giovani di fronte al partito 
comunista. A l partilo comunista 
i giovani non si sono, in genere, ac
costati attraverso la conoscenza della 
sua ideologia politica. Nulla avevano 
potuto conoscerne se non diffamazioni 
assurde e vergognose. No! i giovani 
migliori, i giovani « giovani », hanno 
sentito in primo luogo l'esistenza della 
lotta. H a n n o  sentito c h e  e ra  
finalmente l'ora di un gesto che fosse 
di dignità, di fierezza, di indipendenza 
e non di servilità plaudente. I giovani 
hanno preso la via della montagne, e', 
nelle fabbriche, si sono detti che «bi
sognava far qualcosa».

Sulle montagne hanno trovato pa
trioti perseguitati dalla polizia, patrioti 
che affrontavano il nuovo martirio, co
me una lolla redentrice; e semplice - 
mente patrioti che avevano sentito che 
bisognava «cominciare di lì». Questi 
patrioti erano, in moltissimi casi, co
munisti. Ma non parlavano di sovver
timenti ma di lotta liberatrice,- non

negavano la Patria, ma combattevano 
per essa,- non seminavano odio di setta 
ma dicevano e volevano che la lotta 
fosse una per tutti gli italiani. Non fu 
certo difficile ai giovani operai, ritro
vare la voce genuina della propria 
coscienza di classe; non fu impossibile 
ai giovani studenti comprendere che 
la civiltà umana non si spegne, ma 
soltanto si rinnova, e che li stavano le 
forze rinnovatrici. Le calunnie del fa
scismo apprivano ormai per quello che 
erano, l'ultima, putrida risorsa, di una 
minoranza prodeggiata, che non ave
va a tri mezzi per conservare il proprio 
potere, che la calunnia.

Oggi, in ogni sua forma, la lotta li
bera.rice è. lotta di giovani. Me il no
stro partito sa offrire ai giovani con la 
ferma direttiva che viene da iunghe 
esperienze ben scontate, la freschezza 
dì interess-i, che per la prima volta ven
gono in modo cosi ampio alla luce, di 
investire tutta la vita nazionale. Insom- 
ma il P. C. sà offrire ai giovani la 
giovinezza. Sa offrire loro l'esempio 
di una lotta già antica e sofferta: qual
cosa che si può ammirare e venerare,- 
e i giovani ne hanno bisogno. Sa of
frire loro una teoria politica che riem
pe di consapevolezza l'agire, che ad
dita ad esse con chiarezza una mela, 
e i giovani ne hanno bisogno. Sa of
frire intransigenza e durezza nella lotta 
e i giovani sentono in questo la pre
rogativa stesse della giovinezza.

Ecco perchè non c'è forse corrente 
politica a cui i giovani siano andati 
altrettanto incontro. Qualche superfi
ciale pclrebbe persino dire che essere 
« rossi », è di moda. In realtà essere 
rossi non è di moda, ma modernità: 
sforzo e capaci-à di rispondere alle 
e s i g e n z e  attuali d e l l a  civiltà, 
nelle sue esigenze presemi di lotta e 
in quelle più lontane, della ricostruzio
ne in senso democratico.

Ecco perchè il nostro partilo - pur 
tanto attento alle esigenze unitarie del
la Guerra di Liberazione - vuol porre 
una particolare attenzione al problema 
dei giovani.

il problema dei giovani è per lui, 
come per ogni ellro - il problema del 
sud avvenire, e, per essere più precisi, 
quello del trapasso dalle esperienze

già scontate, alle esigenze del presente 
E' per lui sopratuiìo, il problema di 
flessibilità critico di fronte alle nuove 
esigenze, delta vita politica e culturale, 
atienzione ed evùare gli irrigidimenti 
teorici, ma preoccupazione di svolgerli 
secondo dna linea eh fedeltà e di rin
novamento, al tempo stesso. E' proble
ma insomma, di dare ai giovani il 
giusto posto: senza gridare dei «largo» 
demagogici, ma senza costringerli in 
maniere-de creare1 dualismi tra la gio
vane generazione e quella più matura.

il problema dei giovani è insomma, 
sopratutlo problema dei quadri. Il no
stro partito ha avuto, in questi quin
dici mesi di lotta ,un allargamento che 
in tempi meno rivoluzionari, sarebbe 
semplicemente inverosimile Questa 
schiera di combattenti, che va conti
nuamente accresendosi man mano che 
il proletariato acquista une maggiore 
conoscienza di classe, e man mano 
che gli elementi più aperti delie altre 
classi imperano a vedere in essa la 
elesse portalr ce degli interessi nazionali 
deve essere legata ai quadri dirigenti 
composti in genere dalla vecchia guar
dia del '21 - dei vecchi compagni che 
hanno maturata la propria esperienza 
nella lolla e temprata la propria fer
mezze bolscevica nelle'persecuzioni e 
nelle sofferenze - dai quadri medi. :ì 
nostro partito ha oggi bisogno preci
samente di quadri medi, ed essi non 
possono essere che quadri giovani.

I giovani comunisti si maturano oggi 
nella lotta, unitaria in seno al F. ò. G. 
vivono la vita di partito-, o- :
senti nelle cellule degli anziani, pon
gono sui loro giornali le proprie ri
vendicazióni, i problemi della forma
zione politica. E' per la medesima 
esigenza di formazione politica, stan
no ora iniziando ie proprie scuole dì 

I G. C. sanno infatti che per il mar
xista il partito non è l'opinione politica 
di un qualsiasi gruppo di individui, ma 
l'espressione degli interessi di una classe 
l'avanguardia cosciente di questa classe 
G. C. sentono la gravità dèi loro 
compiti; e vogliono che anche per 
opera loro il proletariato acquisti sem
pre più largamente e 1 profondamente 
le prerogative di desse nazionale, di 
classe di governo.

G  I O  V  A  N  N  I R  O  V  1 P  A
I «Corriere della Sera» da la notizia j 

che Roveda dopo « essersene stato i 
tranquillamente al sicuro in Svizzera 
si recherà presto a Roma a far l’agente 
di Stalin ».

Come si vede, sempre bene infor
mati questi giornali fascisti! Infatti il 
quotidiano milanese non ci ha mai 
detto come e quando Roveda abbia 
potuto andare in Svizzera.

O forse non ricorda più il «Corriere» 
di aver pubblicato, molto tempo fa, 
che Roveda era stato arrestato a Ro
ma - dove per 45 giorni aveva cosi 
strenuamente lottato per dar soluzione 
immediato ai problemi più gravi di 
quel difficile momento ?

Poi, dopo il suo arresto, Roveda era 
stato tradotto nelle carceri di Verona, 
e là tenuto come ostaggio, per essere 
assassinato al primo momento, in cui 
la belva nazista avesse voluto trarre 
vendetta dei colpi, sempre più duri, 
infertile dal proletariato italiano.

Ma il «Corriere della Sera» questo 
non ce lo aveva mai detto, come non 
ci ha mai informati della sua improv
visa liberazione.

Un’impresa veramente leggendaria' 
condotta a' termine da soli 5 Garibal
dini ! E non già con l'astuzia e 1 in
ganno,- ma con un atto di forza, di

piena giorno, sotto l'imjerversare 
delle reazione poliziesca, epe, messa 
sull'avviso il giorno prilla, sveva 
creso tutte le misure di sicurezza,

Ma i 5 Eroi han giura?, di liberare 
Roveda e non indietregg ano davanti 
a nessun ostacolo: essi penetrano a 
viva forza nelle carceri e s’impadro
niscono di Roveda. Poi, sempre sotto 
il tiro dei poliziotti fascisti, incornili--., 
ciano la ritirata, riuscendo dopo dram
maticissime vicende, a porsi fuori dal 
tiro nemico.

11 «Corriere della Sera» se fosse stato 
un po' più informato, avrebbe anche 
saputo come due degli eroici Gari
baldini cadevano nel condurre a ter
mine l’impresa e come tutti - Roveda 
compreso - rimanevano seriamente fe
riti.

In seguito a ciò Roveda era stato 
costretto a rifugiarsi in Svizzera per 
essere curato delle sue ferite,  ̂mâ  il 

I « Corriere » questo non vuol dircelo, 
c me non ci vuol dire che se Roveda 

| andrà a Roma lo farà per lottate an- 
■ o.o una volta per la causa della 
Liberazione nazionale F. non dice 

| nemmeno come lavoratori torinesi che 
| già lo conobbero negli anni avanti 
il fascimo, ora lo attendino e chiami- 

1 no a Sindaco della loro proletaria città.
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L ' A M O R E  L I B E R O
Con questo titolo sensazionale, Pao

lo Zappa, nella «Stampa» del 9 No
vembre, viene a raccontarci la «grave 
delusione» provata da lui e dagli uffi
ciali del C. I. S. R., ai bei tempi della 
Spedizione in Russia, quando enlrando 
nel territorio del l'Un ione Sovietica, 
«là a Jampol sul Nistro... segretamente 
speravano che ci fosse qualche cosa 
di vero nella storia dell'amore libero».

Questi campioni della «crociata an
tibolscevica», questi paladini della mo
rale borghese invadevano la terra russa 
con la segreta speranza di piccanti 
avventure da postriboli borghesi!

Ma con le donne sovietiche nulla da 
fare !

Dappertutto trovano «lo stesso rite
gno e la stessa serietà».

«A poco a poco ci convincemmo 
che la storia dell'amore libero in Rus
sia era una fola - così confessa Paolo 
Zappa nella «Stampa» del 9 Novembre 
un'invenzione di gente che asseriva di 
aver visto e non aveva visto nulla, 
magari un argomento della propaganda.

Proprio dosi !
Noi comunisti siamo contro le schia

vitù, sia materiali che spirituali e anche 
a proposito dell'amore siamo per l'a
more «libero» ma «libero» non nel si
gnificato voluto dalla propaganda anti
comunista, sì bene nel suo originale 
significato economico: libero dallascnia- 
vitù del capitale; libero dalle conven
zioni, dagli impacci e dai legami bor
ghesi; non più vincolato e dipendente 
dalle possibilità o meno, che il singolo 
ha, secondo la classe sociale cui ap
partiene, di fare della donna che ha 
scelto una bestia da soma domestica, 
ovvero una «coccetta» di lusso, con 
patente di signora.

E anche nell'llnione Sovietica è in- 
 ̂ teso così. Si comprende come nei p ri - j 

‘ ìB r  lenTp? déila RlV<5lB2iOne e rrel'Pe'n- 
'us no della lotta contro tutto ciò 
) .. sapeva di borghese, anche qui 

siano state possibili delle deviazione, 
alle quali in un secondo tempo le 
saggezze dei dirigenti, allora assorti 
in altre e ben più gravi cure, e il 
buon senso popolare non avrebbero 
mancato di porre rimedio. Vi fu infatti 
un'epoca in cui ogni moderazione e 
regolatezza nella vita sessuale era 
considerata come indice di mentalità 
reazionaria e piccol-borghese. Si con
fondevano le apparenze esteriori con 
la sostanza della vita sessuale borghe
se, e vi fu naturalmente chi ne trasse 
partito, e chi nè soffrì. Fu allora che 
''■aborto, le malattie sessuali ecc. na
cque roda una concezione assoluta- 
mente fisa della lotta contro l'antico 
ordine fi cose. Anche in questo cam
po Lenir contribuì ed una chiarifica
zione: e quello che'in seguito avven
ne nell'lnione effetto di «acqua ver
sata nel \ino», e allontanemente dei 
principi incrosto, della pratica, ma con
seguenze fella creazione di un ordine 
nuovo, ohe non poteva mancare di 
sorgere, anche sotto questo riguardo, 
sulle rovine della antica società.

Scriveva Lenin nel 1920 a Clara 
Zetkon (traduzione dal Mehnert: Os
servazione sulla gioventù sovietica - 
Milano 1933).

«Gran parte della nostra gioventù è 
in via di «rivedere» la «cancezione e 
morale borgese» nella queslione dei 
sessi... Nell'atmosfera della guerra e 
della rivoluzione i vecchi valori ideali 
scomparirono nel generalerivolgimenlo 
delle basi economiche della società, e 
i nuovi valori si cristallizzano ora len
tamente; e prezzo d'infinite battaglie... 
Tutto è ancoro in fermentazione cao
tica... Benché io non sia un puritano 
questa «nuova» vita sessuale della gio
ventù (e talvolta anche dei vecchi) mi 
fa l'effetto di un ampliamento della ca
sa di tolleranza del buon tempo bor
ghese. Tutto ciò non ha nulla a che 
vedere con la libertà dell'amore, che 
noi comunisti difendiamo.

Voi conoscete certamente la famosa 
teoria, secondo la quale, nella società 
comunista, il soddisfacimento del biso
gno sessuale, e dell'impulso amoroso, 
non è cosa più difficile e complicata 
del bere un bicchiere d'acqua fresca. 
Questa teoria del «bicchiere d'acqua» 
ha reso pazza, completamente pazza, 
buone parte della gioventù ed è riu
scita fatale per molti giovani e molte 
ragazze.,. Nelle vita sessuale ha un 
peso non solo la natura fìsica ma an
che il grado di cultura raggiunto. 
Bisogna calmare la sete, è vero, ma 
forse che un uomo normale e in cir
costanze normali si butti in mezzo al 
sudiciume della strada, e beve ad una 
pozzanghera torbida? O anche sol- 
lanto si disseta con [l'acqua di un bic
chiere toccale da molte labbra ? Ma 
anche più importante è il lato sociale 
della questione. Bere acqua è una 
cosa individuale; per l'amore bisogna 
essere in due, e una terza vita può 
nascerne; in questo dato di fatto è 
implicato un interesse sociale, un do
vere verso la comunità...

Il comuniSmo non predice l'ascetismo,- 
ma la gioia del vivere; la forza, la for
za, ed anche il soddisfacimento della 
vita amorosa. Ora, per quanto io sap
pia, l'ipertrofia di sessualità... non porta 
affatto a un aumento della gioia di 
vivere e della forza,- anzi la distrugge. 
La rivoluzione... non tollera gii stati di 
orgia continui, cari agli eroi e alle 
eroine del decadentismo dannunziano.

La sfrenatezza sessuale è una carat- 
lerislica borghese, un sintomo di de
cadenza. il proletariato è una classe 
che deve progredire. Non gli occorre

Il marxismo intente l'eguaglianza non 
come livellamento nel campo dei biso
gni e della vita privata, ma come distru
zione delle classi e cioè: a) come libe
razione eguale dì tutti i lavoratori dallo 
sfruttamento, dopo che i capitalisti sia
no spodestati ed espropriati; b| aboli
zione eguale per tutti della proprielà 
privata coi mezzi di produzione, dopo 
che questi ultimi sono passati a diven
tare proprietà di tutta le società; c) ob
bligo uguale per tutti di lavorare se
condo le proprie capacità e diritto e- 
guale per tutti i lavoratori di essere 
ricompensati di ciò secondo il loro 
lavoro Isocietà socialista), d) obbligo 
eguale per tutti di lavorare secondo 
le proprie capacità e diritto eguale per 
tutti i lavoratori di essere ricompensati 
di ciò secondo i loro bisogni (società 
comunista). In tale gestione il marxista 
parte dal concetto che i gusti ed i bi
sogni degli uomini non sono e non 
possono essere omogenei e eguali 
quanto alla qualità e quanto alla quan
tità, nè nel periodo del socialismo nè 
nel perìodo del comuniSmo.

Eccovi dunque la concezione mar
xistica delll'eguaglianza. Nessuna altra 
eguaglianza il marxismo nè ha ricono
sciuto nè riconosce.

Arrivare da ciò alla deduzione, che 
il socialismo esige l’egualitarismo e il 
livellamento dei bisogni dei membri

l’ebrezza nè come stordimento nè co
me stimolo. Dominio di sè, autodiscipli
na non è schiavitù, nemmeno in amore

Miglior dimostrazione dell'assurdità 
di tutte le teorie e le pratiche del «libero 
amore» così male intese, non poteva 
esserci. Per i comunisti «libero» va co
me qui inteso nel senso di non più 
costrelto dai legami e dagli impacci 
cui, in regime di produzione borghese ■" 
anche questo lato della vita umana 
soggiace. Libero significa indipendente 
dal denaro, dalle leggi borghesi. Libe
ro nel senso di riconoscere alla donna 
la parità dei diritti con l'uomo; la sua 
emancipazione dalle vecchie conce
zioni domestiche, che facevano di esse 
nel pergiori dei casi la schiava, che 
oltre al lavoro in fabbrica, deve prov
vedere anche alle umili faccende di 
casa, oppure nel migliore dei casi la 
«signora» che, «sistematesi bene» non 
diviene se non l'appendice, come il 
nastrino della commenda, nella vita del 
marito, e non ha alcuna dignità perchè 
non produce nulla, nè fra le pareti do
mestiche, perchè provvede la servitù, 
nè alrrove perchè il marito «guadagna 
bene». Cosi senza-accorgersene anche 
essa è una schiava, perchè non parte
cipa in alcun modo alla vita della col
lettività; dipende interamente da chi la 
mantiene, nè più nè meno di una «man
tenuta». Liberatasi anche la donna da 
ógni arretrato pregiudizio, e assunta 
anch’essa a nuova dignità con la par
tecipazione alla vita collettiva, nelle 
forme più svariate, ecco allora la nuo
va concezione del matrimonio, non più 
una sistemazione, «affare» e quindi 
sottommissione, ma unione spontanea 
di due esseri spiritualmente e material
mente indipendenti, cui il lavoro con
ferisce la propria caratteristica dignità 
di persona.

E in questo consiste per noi il «libe
ro amore».

della società, il livellamento dei loro 
gusti e del tenore di vita privato; che 
secondo il marxismo tutti dovrebbero 
andare vestiti alla stessa maniera, man
giare gl stessi cibi, nella stesse quan
tità, significa dire delle insulsaggini e 
calunniare il marxismo.

E' tempo ormai di persuadersi che il 
marxismo è nemico dell'egalitarismo. 
Già nel manifesto del «Partito Comu
nista» Marx ed Engels sferzarono il so
cialismo utopistico primitivo, chiaman
dolo reazionario per la sua propagan
da di un «ascetismo generale e di un 
eegelitarismo grossolano». Engels nel 
suo «Anti-Duehring» consacrò un intero 
capitolo alla critica mordace del «so
cialismo radicale egeiitario», sostenuto 
dal Duehring come contrappeso al so
cialismo marxistico.

«Il contenuto reale dell’esigenza pro
letaria dell’eguaglianza, diceva Engels, 
si riduce all’esigenza della distruzione 
delle classi. Qualsiasi esigenza di e- 
guaglianza, che vada più in là di que
sto punto, ineviiabilemente conduce 
all’assurdità».

La stessa cosa dice Lenin: «Engels 
aveva mille volte ragione, quando
scrisse: ih concetto di eguaglianza a! 
di là della distruzione delle classi è 
un pregiudizio stupidissimo e assurdo.
I fondatori del moderno socialismo 
scientifico hanno detto: l’egualianza è

Peri Partigiani operai
L'associazione Professori - Assistenti 

Universitari di Milano ha proposto che 
agli studenti partigiani sia concesso, nel 
dopo guerra uno stipendio per il pe
riodo di due anni per permettere loro 
di continuare con regolarità e serietà 
gli studi; e che ai migliori sia concesso 
uno stipendio anche per un corso di 
perfezionamento.

Noi comunisti non possiamo non 
applaudire ad una decisione che dimo
stra come ci sì vada avviando ad una 
più elevata e seria concezione dello 
studio, non più inteso come una co
moda dilazione dei doveri della vita, 
per i «fgli di papà», ma come un la

voro di cui si deve essere responsabili 
verso la società e che perciò la socie
tà, accanto al diritto di controllare, ha 
anche il dovere di rendere possibile, 
per chiunque ne sia meritevole e non 
soltanto per i privilegiati.

Senonchè questo pone il problema 
del trattamento che dovrà essere fatto 
ai partigiani operai, che sono coloro 
che in misura maggiore hanno contri
buito alla guerra di liberazione.

Noi proponiamo :
1. - I mesi di guerra di liberazione 

siano considerati come mesi di lavoro 
agli effetti dell'azianità e dei vantaggi 
che ne derivano.

2. - Siano essi indenizzati del salario 
che, durante questo periodo non è statò 
loro corrisposto.

3. - Per quelli che se ne dimostre
ranno meritevoli, siano istituiti corsi di 
specializzazione, durante i quali i gio
vani operai dovranno essere adegua
tamente stipendiati.

Solo così ai giovani operai sarà dato 
un riconoscimento CONCRETO di tutto 
ciò che essi hanno dato alla guerra di 
liberazione. Solo così con un tratta
mento parallelo a quello degli studenti 
si mostrerà che la Nazione sa avere 
uguale solidarietà verso tutti i suoi 
membri.

una frase vuota, se per eguaglianza 
non si comprende la distruzione delle 
classi. Le classi; le vagliamo distruggere 
- sotto questo rapporto noi stiamo per 
l'eguaglianza. Ma pretendere per que
sto, che noi renderemo tutti gli uomini 
eguali fra di loro, è una frase assolu
tamente vuota di senso».

(Discorso di Lenin «intorno all'in
ganno del popolo mediante le 
parole d'ordine Libertà e Egua
glianze»),

Mi pare che sic chiaro.
Gli scrittori borghesi volentieri im

maginano il socialismo marxistico co
me una vecchia caserma zarista, nelle 
quale tutto è subordinato al «principio» 
del livellamento. Ma i Marxisti non 
possono essere responsabili della igno
ranza e delle ottusità mentale degli 
scritti borghesi.

La parola d'ordine « Rendere agiati 
tutti i membri delle aziende collettiz- 
zate» riguarda non soltanto i membri 
delle aziende collettivizzate, riguarda 
più ancora gli operai, perchè vogliamo 
rendere agiati tutti gli operai, farne 
degù uomini che conducano una vita 
agiata e del tutto civile.

Il socialismo non significa miseria e 
privazioni, ma distruzione della miseria 
e delle privazioni, - organizzazione 
di una vita agiata e civile per tuf© 
membri della società.

(segue al prossimo numero)

Eguaglianza e Marxismo
DI  S T A L I N


