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A CURA DELLA FEDERAZIONE GIOVANILE COMUNISTA ITALIANA 

PADOVA 28 FEBBRAIO 

H < : MANIFESTAZIONE IN ONORE Dl CURIEL I . . . . . . . . . - W - . . — W . - - - . . « w - - W - » — _ . W W . — — , 

, | II program ma ilella manifest a- Cotnitato Centrale del PCI e della <e etriscionl. La sfilala procedera . 
» I zione prevede una conrentrazionc FGCI earanno quindi i , riirigenti lungo ie vie ccntrali di Padova, I 

del parlecipanli per lo svolgimen. national! del Partito e della Fede- ^ c o n c | u d c r 8 l in Piazza Innurre- , 
| to del corteo alia cm teata figure- razione gloyanile, i comunUli de. z J o n e f | . „ , u f f i c i a l i 

a ranno hanile musicali, gruppi <h corati al valore partisiano, Ie per- . . .. , , 
| giovani e ragazze con bandiere, »onalita invilate. Quindi, auddiviee c o m e C , l 0 l ° * B a r a n , l ° t e n u l » d a l I 
. Btendardi che ricordano U contri- per regioni, Ie delegazioni di lutte ^egrelario generate del PCI, Luigi ' 

, I huto del PCI aH'antifaseismo, alia Ie Federazioni e del movimento Lungo, e dal segretario nazionale | 
Resistenza. Con le bandiere del giovanile comunista, con bandiere - della FGCI, Acliille Occhetto. 

L Tutte le federazioni della FGCI inviino delegazioni alia manifestazione di Padova 
I 

RICORDANDO LE OPERE E LE PAROLE DI EUGENIO CURIEL 
< r 

LA RESISTENZA VIVE ANCORA 
I giovani italiani protagonisti del Ventennale - La funzione nazionale della classe operaia - Democrazia pro
gressiva e dittatura del proletariato - L'unita ieri e oggi - Come porta re avanti gli ideali della Resistenza 

«II g iovane viene ponendosi 
i problemi politici e non puo 
accettare le soluzioni, passiva-
mente , senza averh ripensa-
ti e rivissuti. E ripensarli non 
significa ripeterne travaglio e 
soluzione, ma arricchirli di 
nuovi e lement! perche l'ideo-
logia politica diviene concre-
tezza di dirett ive soltanto nel 
contatto quotidiano con la 
s empre nuova realta >. 

Queste sono parole' di Euge-
n io Curiel, il combattente e 
il g iovane martire della Resi
stenza, braccato e ucciso a tra-
d imento dai nazifascisti a Mi-
lano. il 24 febbraio del 1945. 

Nel Ventennale della Resi
stenza, e della sua scomparsu, 
la nuova generazione deve oggi 
ripensare e r ivivere quel gran-
de m o v i m e n t o di popolo e de
ve farlo — proprio come sem-
bra suggerirei lo stesso Curiel 
— nella consapevolezza che ri
pensare la Hesistenza non si
gnifica ripeterne il travaglio e 
le soluzioni. Un rapporto di 
comprens ione e sempre un rap
porto critico e, nel caso della 
Resistenza, e un rapporto che 
ci fa comprendere il valore 
del le vittorie e della forza ac-
cumulata dal le generazioni 
che ci hanno preceduto e la 
diversity dei dati che ci s tanno 
di fronte, dei problemi che 
oggi Ie nuove generazioni sono 
chiamate a risolvere. 

Quest'anno — come gia af-
f e r m a m m o l'anno scorso nella 
grande manifestazione di Bo
logna — noi chiediamo ai gio
vani italiani di essere i pro
tagonisti del Ventennale, per 
lmpedire che il ricordo di quel-
l'atto di rottura popolare e de-
mocratica intristisca nella re-
torica commemorat iva e nelle 
ipocrisie ministeriali , per far-
ne, invece , un momento di 
lotta, di passtone politica che 
col leghi Fepopea partigiana di 
ieri, ai partigiam di oggi e — 
in primo luogo — ai gloriosi 
combattent i del Vietnam. 

Sa lvare la Resistenza nella 
coscienza del giovani. significa 
presentarla cosi come e statu. 
significa cogherne le tension! 
interne, dare il senso anche 
di cio che di ingenuo e pniv-
visorio poteva esservi , signi
fica, in definit iva, sottrarla 
alia re tonca dell'iimta per 
l'unita. 

II r ichiamo a Curiel va in 
questa direzione, e sopraltut lo 
per due niotivi; in p n m o luo
go, perche e il r ichiamo a 
quell ant i lasc ismo nvoluzlona-
n o che concepiva la Resisten
za c o m e cuslruztone dal basso 
di una effett iva democrazia; in 
s econdo luogo perche Curiel — 
c o m e ricorda Arturo Colombi 
— nel fuoco della lotta aveva 
conservato • 1'interesse per I 
problemi del la leoria e parti-
co larmente per l problemi ine-
renti alia democrazia di tipo 
nuovo . Ecco un col legamento 
concreto con l'oggi. con cio che 
appassiona e arrovella i gio
vani , e nel lo s tesso tempo ecco 
un aspe l lo del programma del
la Resistenza che non ha tro-
vato pratica attuazione. 

la lotta 

di classe 
' Qui il richiamo alle cose dl 

ieri diventa subito mot ivo di 
lotta e si trasforma in cnt ica . 
riaffibrano le aspirazioni dei 
combattenti , le fitte discussion! 
fatte nelle cello dei careen . 
al confino. sui monti; la Resi
stenza rivive nella sua passione 
democratica, nella sua tensione 
verso il futuro; si comprende 
c h e e'erano pui teste a pensa-
re, p h e la battagha contro il 
fascismo si congiungeva alia 
prefigurazione di una societa 
nuova, la lotta alia leoria II 
quadro diventa su'Mto mosso. 
si intravve«1ono posizioni con 
trastanti . si parla della diffe-
renza che esi<le tra la demo 
crazia progre^Mva e la dnia 
tura del proletariato, si di<cute 
sulla d i f leren/a tra la parola 
d'ordine di tutto il potere ai 
consigl i operai e quella di tut-
to il polere al CI.N 

La stessa lettura degli scntt i 
4 i Curiel ci introduce nel vi 
jV> 4i quel la discussione. Vie

ne fuori il problema della lotta 
di classe nella Resistenza. 

La societa italtana — ricorda 
Curiel — e formata di classi 
profondamente differenziate e 
non e quindi « popolo » al mo-
do della frase epica del nostro 
Risorgimento. ma e « nazione 
di partiti >; per cui < Tinsurre-
zione nazionale che oggi an-
diamo proponendo. non e va-
ga e indefinila. esplosioni di 
aspirazioni elementari da par
te di strati sociali non ben dif-
ferenziati; essa e ordinata vo-
lonta di indipendenza. di unita 
e di liberta da parte di classi 
socialmente distinte e coscien-
ti di tale distinzione >. Quindi, 
egli soggiunge, non posslamo 
rinun/iare, o sempl icemente 
dimenticare le nostre convin-
zioni di classe in nome di un 
superiore interesse nazionale. 

Nel lo stesso tempo pero la 
classe operaia diventa « classe 
nazionale > perche. nella lotta 
di l iberazione contro il fasci
smo, e portatrice e interprete 
degli interessi di tutto il popo
lo. Curiel guarda avanti, e at-
traverso le sue parole si intrav-
vedono le aspirazioni e le at-
tese dei combattenti . 

La classe operaia, diventata 
classe di governo. determinera, 
nel gioco di una autentica de
mocrazia, soluzioni «nazionali> 
ai problemi che si porranno al 

popolo italiano, dirigera con-
cretamenle l'opera della rico-
struzione. Ma ancora una vol-
ta, nella coscienza di Curiel, 
la funzione nazionale della clas
se operaia e componente della 
lotta di classe, perche < domani 
i problemi angosciosi della ri-
costru/.ione non potranno es
sere risolti nel quadro dei rap-
porti tradizionali del monopo-
lio capitalista e terriero >. 

/ compiti 

della sinistra 
A questa visione della rico-

struzione e dello svi luppo eco-
nomico in senso anticapitali-
stico si ricollegava una ipotesi 
di gest ione politica ed econo-
mica ad essa funzionale che 
— per quanto oggi non si rl-
presenti piu nella stessa for
ma — e interessante ricorda-
re per cogliere piu da vicino 
quali erano le aspirazioni po-
litiche a l ivel lo della organiz-
?azione dello Stato. Si tratta 
della democrazia progressiva 
intesa come momento di tran-
si/.ione verso il soc ia l i smo. ' •, 

II CLN e per Curiel la prefi
gurazione del governo di do-

Una testimonianza di Luccini 

«CIINSEGN6 
LA STRADA 
MAESTRA» 

Contro la demagogia fascista • I rapporti con gli operai 

Questa lestimonianza. che. quale 
amico vissuio vicino a Euuemo 
Curiel tra il "35 e il '38. mi e ri-
chiesta. e necessariamente mode-
sta, rifielte t limili della mia ezpe-
Tienza di allora quella di un gio
vane universitaTio Che cercava 
faticosamente un orientamento tra 
le contraddiziom e Vmcoerenza 
della sua formazione. 

L'aiuto piti grande mi venne 
dalla pro/onda umanita di Cu
riel. da quella sua capacitd di 
accettare tntta la personahtA del-
I'amico nella mamera piu schietta, 
lontana da ogm sufficienza e da 
ogm giudizio preconczllo. sicche 
tutto quello che per me era tin-
ceramente sofferto era anche per 
hit importante. la giusta prospet-
tiva tra le lumultuose etperienze. 
il loro superamento nascevano tn 
un dibattito appassionato e tnjie-
me sereno che lasciava arricchiti 
e (iductosi Ma altrettanto forte-
mente suggesiiva nella personality 
di Curiel era una sua aperta im-
pazienza per gli atteggiamenli 
velleilaru fossero pure degli ami-
ci anlifascisii. Egli aveva appre-
so a fare della sua volontd uno 
strumento perjetio, che gli con-
senliva di imprxmere un ngore 
preciso alia sua vita e di conse-
guire una straordmaria coerenza 
tra pensiero ed azione 

Al momento del nostro incon-
Iro la mia espertenza intelletiuale 
era assai confusa: conlesa tra le 
conlrastanlt mduenze del fasci
smo gentiliano della mia educa-
zione scolastica e la scoperta del 
populismo cristiano di Leone Tol
stoi Traducevo anche. per i Lii-
torialt della culiura. • l*a piura -
di Afinoghenov. piii per quella 
esaltazione che vt troravo delta 
volontn di un oopalo che costrui-
sce tl sua rucatto. che per appro-
fondito ititeretse verso lesperien-
za sorietica 

Curie' sipera cogliere e collt-
vare queste esioenze entusiastt-
che e insieme tormenlose. che i l ' 
lascismo non sapeva soddulnre 
rmnotuinte la valvola di sicurez-
:a dei Iiirnrtali. ma quello che pin 
contn per me fu che anch'io seppt 
con lui iarle maturare da aiteggia-
menti velleitari a volontd raziona-
le e disciplinatn di realizzazione. 
e il mnmento decisivo fu Vinten-
drre che questi ideali dovecano 
m^erirsi in una prccisa forza sto-
rica. la classe operaia, che aveva 

in se la potenza di rendere piu 
raztonale il mondo. 

La lunga discussione su la de-
magogica e deludente parola d'or
dine fascista di • andare verso il 
popolo • si concluse con la ferma 
deciswne che una volontd, libera 
e responsabile non poteva non 
trovare la via per tradursi in azio-
ne capace dt incidere nella realta 
Se la parola d'ordine era dema-
gogica si tr at lav a proprio per 
queslo di prenderla come genu ma 
e di svolyerne le conseguenze di 
fronte alio stesso fascismo; e si do-
veva cercare il popolo nelle sue 
slesse organizzaziom sindacalt. 
qualunque fossero. esse avrebbe-
ro dovuto essere gli strumenti 
della lotta per la giustizia sociale. 
Solo in queslo diretlo rapporto 
avremmo assolto la nostra re-
sponsabilita ed educato noi stessi 
E rtuscimmo ad avere questo rap
porto con gli operai di un sinda-
cato dei poligrafici e a discutere 
liberamente con loro nella stessa 
sede del sindacato Son fu una 
espertenza facile: se pur conqui-
starnmo la fiducia di quel gruppo 
di operai, per questo proprio ci 
fu chiara Vostilitd sostanziale del
la classe operaia al fascismo ed 
aoprendemmo. come Curiel sen-
veva in quel tempo. • la forte 
visione della vita del popolo po-
rero e proletario. la reazione in-
cessante alle avrersita. la capacitd 
di custodire atlraverso le genera
zioni tl fuoco rovente delta pro
pria idea - Nei limili di questa 
testtmonianza non e'e spazio per 
tllnstrare gli sriluppt di quell'espe
rtenza. n£ la vasta azione di Cu
riel. che del gbornale universtta-
no '11 Bo • seppe fare uno stru
mento di lofta che penetrava nel
le fnbbnche ed era letto dapli 
operai: Vtntroduzione che Enzo 
Modica ha scni to a • Classi e ge
nerazioni ' di Eugenio Curiel do-
cumenta dek, resto amoiamente 
quel periodo ed i contain che 
egli ebbe con it PCI 

Ho cercato d» offrire. quasi dal-
I'lnterrjo. un riftesso di quella 
che pore essere Vazione di Curiel 
sugli mquieti giovani del GVF 

11 cammino per molti fu an
cora lungo. ma egli ci aveva in-
seanato la strada maeslra. quella 
della lolla delta classe operaia 

Ettore Luccini 

mani, governo democratico e 
popolare; e la condizione della 
vittoria nella battaglia della 
ricostruzione e l 'autogoverno 
del popolo. Infatti * risolvere 
in modo conseguentemente 
democratico il problema costi-
tuzionale significa fondare il 
potere sull 'autodecisione e sul-
l ' intervento diretto del le mas
se, sii l l 'autogoverno, cioe, delle 
masse popolari >. 

Questo perche una demo
crazia nuova c non puo esau-
rirsi nel semplice meccanismo 
di periodic-he consultazioni 
elettorali; deve tradursi in un 
atteggiamento ed in una par-
tecipazione nuova del le masse 
al governo della cosa pub-
blica >. 

La stessa visione che Curiel 
aveva del c Fronte della Gio-
ventu >, di cui e stato il fon-
datore e il dirigentte ricono-
sciuto, si collocava nel dise-
gno della nuova democrazia 
progressiva, per assumere il 
ruolo di una organizzazione di 
« democrazia • diretta > delle 
masse giovanili . «dest inata a 
costituire, accanto alle altre 
grandi organizzazioni di massa, 
femminili , sindacali , contadi-
ne, l'ossatura del nuovo potere 
popolare» . ., , ' ~i-

Nessuna forma di direzione 
o di governo « dall'alto >, quin
di. Curiel — e con lui l'anima 
rivoluzionaria della Resisten
za — pensava a un periodo di 
transizione verso il socialismo. 

< I comunisti — diceva — 
conoscono i limiti obbiettivi 
che l e s i s tenza e Teliminazione 
non radicale del principio del
la proprieta capitalistica. sfrut-
tatrice, pongono alia democra
zia progressiva, per la quale 
essi oggi lottano in Italia. San-
no che questi limiti non pos-
sono essere spezzati che dalla 
dittatura del proletariato, che 
realizza il tipo superiore di 
democrazia, la democrazia ope
ra ia*; soluzione che pero non 
avrehbe potuto realizzarsi a 
causa dei rapporti di forza in-
ternazionali e del le es igenze 
immediate della ricostruzione. 

Oggi dobbiamo riallacciarci 
a quel problema — che e poi 
il problema del potere — che 
c rimasto irrisolto. Per questo 
anche I'incontro con le idee 
della Resistenza e ricco di in
teresse e fecondo di suggeri-
menti e di suggestioni . E la 
sinistra italiana, nel Venten
nale della Resistenza, perdera 
una grossa occasione se non sa-
pra ncollegarsi a quella pro-
blematica, individuando oltre 
alle vittorie anche i motivi 
del le sconfitte e del le battute 
d'arresto. 

Certo, oggi le cose si presen-
tano in modo diverso. L'esigen-
za di indicare forme di transi
z ione non sorge dalla necessi-
ta di una mediazione taltica. 
ma piuttosto dal fatto che un 
periodo di transizione e un 
momento indispensabile della 
costruzione socialista, che non 
puo realizzarsi s imultaneamen-
te e come per incanto, ma e 
un processo che ha il suo pun-
to d'origine nella presa del po-

1 

Campagna 
abbonamenti 

L'Unita puhblica ORni 
sabato il supplemenlo « la 
nuova generaz ione» a cu-
ra della Fgci. 

L'abbonamento aU'Unita 
del sabato e il contributo 
migliore che i giovani pos-
sono dare per assicurare la 
continuita e lo sv i luppo del 
supplemenlo che apre le 
pagine ai problemi delle 
nuove generazioni. 

ABRONAMENTO A U 
L'UMTA' DEL S A B A T O 
CON c L A NUOVA GE
NERAZIONE » L. 2000 (an
n u o ) , L. 1100 ( semestra lc ) . 

tere che parte dalla classe ope- • 
raia e dai suoi alleati. 

In concreto la storia andra, 
per molti versi, d iversamente 
da come l'aveva pensata 
Curiel. 

La ricostruzione economica 
coincidera con la restaurazione 
capitalista, la battaglia per la 
democrazia non potra collegar-
si alia trasformazione dei rap
porti di produzione, sia pure 
nei limiti indicati da una de
mocrazia progressiva. E cio 
p comprensibile. La < ragione 
di stato > dei rapporti inter-
nazionali, e in concreto gli 
Stati Uniti d'America. non po-
tevano certo appagarsi della 
sottile distinzione • tra demo
crazia progressiva e dittatura 
del proletariato. perche in en-
trambi i casi. sia pure in for
me diverse, la direzione e la 
egemonia avrebbero dovuto es
sere della classe operaia. II 
problema del potere si risolve-
ra, invece, in favore dei vec-
chi ceti reazionari, che nel 
quadro degli istituti democra-
tico-borghesi avvieranno il 
processo di restaurazione ca
pitalista e di sv i luppo del ca-
pitalismo monopolist ico nel le 
sue forme piu avanzate. Questo 
e il terreno nuovo della lotta 
di oggi. Ieri, nella Resistenza, 
si realizzo una alleanza fra di
verse classi, distinte, consape-
voli delle loro distinzioni e 
del carattere transitorio del-
l'unita, che era unita contro 
il nazi-fascismo, per l'indipen-
denza e la liberta del popolo 
italiano. 

Verso 

nuove mefe 
Oggi, nella lotta contro il 

capitale monopolist ico e le sue 
tendenze autoritarie, e neces-
saria un'unita positiva, biso-
gna costruire un blocco di al-
leanze che si proponga di dar 
vita ad una societa nuova, in 
cui liberta formale e liberta 
sostanziale s iano strettamente 
congiunte. 

I compiti che stanno dl 
fronte a noi sono nuovi, diver
se sono le caratteristiche e Ie 
forme di lotta dell'avversarip, 
diversi i terreni di scontro. 
diversi gli obiettivi . 

Ma il r ichiamo alia Resisten
za e il richiamo alia continui
ta di un processo rivoluziona-
rio che dopo il 1945 ha avuto 
il suo sbocco democratico-
borghese e che nella fase suc-
cessiva l'avra nel socialismo. 

Atlraverso Curiel. dalla voce 
del giovane intel lettuale e del 
capo della gioventu democra
tica italiana. sent iamo ancor 
oggi il vero s igmficato del mo
vimento di l iberazione nazio
nale. La Resistenza e lotta dl 
popolo. l'anima e la guida e 
la classe operaia. Taspirazione 
che lo sospinge avanti e la 
liberta in uno svi luppo antica-
pitalistico. e la democrazia di 
t ipo nuovo. Questi obiettivi 
non sono stati realizzati. an
che se la Resistenza ha lascia-
to nella societa italiana un 
marchio incancellabile. che si 
manifesta in tutti i settori del
la vita civi le e politica, nella 
capacita espansiva del movi
mento operaio. nei suoi colle-
gamenti con vaste masse di 
popolo e con cli intellettuali 
d'avanguardia. Dunque. la Re
sistenza v ive ancora. Ma v ive 
airopposizione e dell'opposizio^ 
ne; le nuove generazioni si av 
vicinano alle sue gesta e alle 
<ue attese come a qualco<;a 
che ancor oggi suona di pro-
testa. di rivolta; in essa i gio
vani vedono anche Tincomple-
tezza. e come tutto cio che e 
incompiuto. la Resistenza spin-
ce all'azione verso mete nuo
ve e non alia semplice con-
templazione soddisfatta di se 
ste«sa. 

Solo cosi la Resistenza pud 
rivivere fra i giovani. solo co
me un m o m e n t o glorioso e 
ineguagliabtle delle lotte per 
la liberta e contro il capita-
lismo. 

Achille Occhetto 

.Yri priitii mesi del 194i I'ltalia c alln cigilia della 
instirrcziouc contro I'nppressione fascista c nnzista. 
Sono giorni di intensa attii ila e In lotta si fa aspra 
e difficile; ma da parte dcllc forze parlipiane le Inn-
ghe csperirnzr nrrmnnlale nelle hnttnglie dcll'cstn-
tc '44 castiluisconn una tulidn premessn per In slaii-
cio finale. Contro i 150 miln vnlonlnri della Liberia 
scarsatnentr armnli. stannn schicralc circa 10 divi-
sioni ledetchc c .? rcpithhlicliinc potrntcmente ar-
mnle. Alia fnrzn del itvtuica immnrr c dvll'nllcnln 
(asciitn fa riscnnlm In fnrzn morale die snslicnc cli 
antifascist!, i pnrlipiaiti. i pint nni. 

La viltnrin c. enmunque, i icittn pur sc snratmn 
ancora in molti a endere A Milium, il 21 fchhrain 
del 194i, l icne assnsunaln I'idcnlnrc v diripcnle del 
Fronte della Gintcntft: il cnmpnpLna Ettevnin Curiel, 
dncenle nnivertilnrin di mnlcmnticn, ende cnlpiln 
alle spnllr da una squndrnccin fnscisln 

Ad Eupcnin Curiel viene cimremi. nel l')46, la 
I'lrdnplin d'oro con In sepuerllc mnlirnzinnc: « Dn-
rrnle uni\cr?ilario, «irura promp^a della «rirn7.i ita
liana. fu \ecrliio comliallrnle. *P pur fimanc d'ol.'i, 
nella Inlla per la lilicrln del popolo. Cliiamo a rar-
colla per priinn lulli i giovani (I'ltalia ronlru il ne-
miro na/i-fa'ci«la. Allralla flalla sua fede. dal <suo 
enlu«ia«mo c dal suo ewmpio. la p.irlp niislinrr «lcl-
la pin\eiilt'i italiana rispose all'ap[n-llo e<l Y.pW seppe 
guiilarla nell'rroira lolla ed orpani/zarla in quel 
polrnle slriimenln <li liliera/ione rlie In il Fronle 
ilella Gioxenlfi. Animator? imparepsiahile. e *empre 
la(ldn\r r'e ila orpani/zare, da romli.itlere: da in-
rorngpiare. Spinlo. hrarralo ilaU'in«i(lio-o nemiro rhe 
\eile\a in lui il piu perirtilo^o .-i\%rr<.ario. mai ile»i-
str^a dalla lolla. Alia vipilia ilella conrlu<ione \il-
lnrio<a ilepli immen«i sforzi del popolo italiano ra-
ile^a in un prmlilorio ap^ualo l«-5opli dai <irari na/i-
fasristi. Capo idrale e g|orio«o c«em|vio a lulla la 
"ioientii italiana di eroismo. di amore per la patria 
e per la lilierla ». 

Curiel em naln a Trieste I'll diccnthre del 1°12 
Come rienrdn Fnzo Modica nel sun hhro (C.la«i e 
Generazioni nel seronilo Ri«nreiniento — Kililori 
lliunili - llnma) Curiel fin dnll'inlnnzia « fu w'nsn-
larntente nttenin ni Intli della t itn. i rrsn i qunli ns-
sumcxn I'attegginmenln critico di r/ii nnn si lavin 
dnminnre dai Innghi cnmtmi del buon«en«o. dni mille 
fnrmalismi delle ennsuctudini fnmilmri e snrinli (.. ) 
II /°.W e il /°34 inrnnn per Curiel nnni impnrtnnti: 
il trainplin idenle. In ricerrn di uditzinni mint *>, 
spinsern il pinvnne inlelleilunle nl mnr\i*mo 

DnlTnnlifascismo istintito e generim (.uriel passn 
nU'nnlilnsrismn cnscicnle e militnnlc e sccplie di 
lntlnre nelle file del Partito Cnmunisin Ed e su in-

dienziotte del Pnrlitn die orpanizzn I'tttliiilii pnlitica 
e cospirnliva nnimnmlo le corrcnti di opposizione 
nelle orpanizznzinni pioiiiuili di nmssa del fascismo. 

Xel 1934, assiernc ad nltri compapni cnslituisce. 
linn eclltdn enmunistn nll'Unit vrsiln di Pndnva. E 
alln fine del 1931 fnnda tut pinrmdc ttnircrsilario a 
carattere sindacale « II tin a, niirin crso cui ha inizio 
ttnn delle pih inleressnnti esperienze di tililizznzinne 
depli strumenti lepali del regime per la pro pa gamin 
nnlifascisln. Infnlli attraiersn all Hon Curiel e gli 
nltri compngni si pmpnnsnnn di orientnre gli stu
dent! al contattn enn la clasie operaia e nelln stesso 
tempo di penctrnrc trn i lavnralnri per costituire tra 
lorn gruppi antilnsriiti \nn pnclii degli nrlicoli di 
aperln fronda tersn I'ageressinne nnzi-lascistn. cite al 
tempo della guerrn di Spagnn npparvero stdln slam-
pa stitdentescn e sindacale, erano dot nti a Curiel. 

Alln fine del 1936 Eugenio Curiel la il sun primo 
vinggin a Parigi per prendere contattn con it centra 
eslern del Parliln. Un seenndn vinggin. srmiito da 
un sngginrnn pin lungo. avrh litogn net 193B. 

Xel 1939. in un lerzn tentativn di espatrio clan-
deslinn in Franrin attrnversn In frnntiern svizzera, 
t iene arreslnln dnlln pnlizin st izzera. Kimcsm in li-
bcrln torna a Trieste dote tiene arreslnln dnlFOVRA 
il 23 piiignn 1939 Prnce%%ntn t iene enndnnnato a 
cinque nnni di confino e Irndnlln a I'rnlnlene. 

Xegli nnni del ennfinn it sun legume enn I pro
blem! delln clns*e nperain si fece piii prnfnndn. ft 21 
ngnsln del 1943, dnpo il crnlln del fascismo. lascia 
I'enlntene e si recn a Milano per riprendere il n o 
pnsln di Inlln 

11 mnvimenln pnlrinlticn trnvh in lui un esperto 
dirigenle. che snpeva rii nlgersi ai giovani che il 
fnscismo at et a ingannnln e che si trnvarnnn nrn nella 
difficile sitnazinne di dnter scegliere, di ricominciarm 
dacenpo, 

A Milano il giovane intellettuale lavorn alia re-
dazinne de I'l'nila clandeslina e de l-a nostra lotta. 
F.d r in quesln prrindn cite assume la direzinne della 
ginrenln enmunistn, si halle per linn pnlitica unilaria 
e prnmnnve la cnstiinzinne del Fronle della Gio-
\enli"i che, seenndn il sun pensiero. dovern avere 
enme fine qnelln di mnhiliinrf i ginrnni nella lotta 
per I'indipendenzn e la liberta e piii tardi. una roll a 
cnnqni^inin In liberta. snrebbe stato strumento e 
puidn delle enerpie tinvanili 

II 24 Ichhrnin del '4H, nscendn da una rinnione 
di rednzinne de I 'l 'nila. viene indiriduato da una 
spin fascista Cercn di Inspire, mn due raffiche di 
ntiirn In ragginneonn alle spnlle 
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