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MILANO — La lapide posta a ricordo dell'assassinio di Curlel 
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La morte 
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Con Curiel al confino — II lavoro all'Unita clandestine — La 

esperienza del « Fronte » L'assassinio in Piazzale Baracca 

I I compagno Kugcnio Curiel 
railile vetili mini fa, il 24 feb-
liraio 1945. sollo il piombo as-
snssino delle brigale lie re. I I 
fiiiio avvenne nel Piozzalc Ba-
rarca a Milano. Nnn fu casua-
Ic: Ic bri^ale nere ccrcavano 
Lui, Curiel. ed crano accompa-
gnate da una spia rlie lo co-
nosreva. 

Qualche eettimana prima 
Curiel si era inilialliilo per 
catu con un iriste itiiliviilun, 
ex confinalo a Ventolcne. unn 
di quci rotlami umani demora-
lizzali, die per airallivarsi la 
indulgenza drlla poli/ia fnsri-
•la erano raduli nwllo in bas
so, si prcslavino ad alii di 
prnvocazione e di delazione 
nei confronli degli allri confi-
nali. Nni nnn avevamo rap-
purli r<in quella *enlc rhe. 
per disprezzo. rhiaiiiftvamo 
a Manciuria n. ma rratamn co-
Mrclli a vivere in promisciii-
la rnn lorn, in nun »pazin ri-
Mrelln. c perrin r i mnnsreva-
nin bene. 

Un brullo giorno Curiel si 
•enli inlerprllare ila un rnr-
diale « bunn ninmo profcsMi-
r*\ anche lei a Milann! ». Non 
pulelle fare allro rlie ronlrac-
cambiarc il saluin acgiuneendo 
rbr si trovava a Milann di pas-
•apgin e rlie in M>rala carchhe 
riparliln per Triesie. Curiel , 
era preorrupaln ili ipieMn in-
ennfrn, c prenrrupali eravamo 
anrbe nni. Dal punln di vi*la 
ilrllc rexidr rn«piralive *arrh-
be slain oppnriuno rlie si al-
lnnlann«M» da .Milann. ma la 
rnsa nnn era di farilr allua-

• zinne. lanln pin rlie una parte 
nolewde del gruppn diripenle 
del parlilo veniva da Yenm-
lene e si trovava perrin nelle 
•lease enndizinni. IVallra par
te sapevamo rlie allri. rhe al 
confino si erano rnrnporlali 
indctnamrnie. nintala la *ilna-
zinne, avevano rrrratn di ria-
biliiarst pnliliramenle «• mn-
ralmenie parietipando. in un 
mmln n nell'altro. alia lolla 
di liherazinne. 

Purtrnppn nnn rra il r.i«o 
di quel manisnldo il quale de-
nunri.iva la pre«rnza di Curiel 
a Milann e «i nlTriva mme in-
diralt»re nell'arinne di palln-
gliamenln nrcani/zaia dalle 
b r id le nere l.n trnvarnnn a 
Pia/zale l larac-i; i mdili cli 
rhirjcrn i iliiiumcnli mrnlre 
Mava per nm*lrarslirli «cnr*r 
il ln*rn tnilitblnn di \enlnlc-
ne; cinvanc prc*tanlc e •purli
eu. Curirl run un balri> •li»|.in-
zia\a i refti neri e lrnia\a >li 
allonianar«i ili rnr«» |irr una 
\ I3 .ti'i.iiTile I na raflira <li 
niMra l» fen»a in una samba 
r lt» l̂ «̂ "»a I . I ' I ITT «i ri.d/a\a 
npifn«l«-n'b> la r«r«.i una «e-
ronilx ralTi«-a l«» un-i-^-

\ \ r \ o nmtiM-iiiit' Kuzenio 
("uriol al runlnm ill Vi-nlnir-
nr n«*?li anni • "• • • "13. fare 
tanm .parle drlla »le>53 cate

na della organizzazinnc clan-
drslina e ci eravamu legali da 
Craterna amicizia. Lo rilrovai 
a Milann nel gennain 1045 do
ve eullabnrammo nel lavuro di 
propaganda del parlilo. Curiel 
era il massimo dirigenlc del 
<f I'ronle della Gioventu » c, 
nrllu slesso tempo collabnra-
va alia direzioue deH7/nif(i, 
era direllnre ili fallo della ri-
visla del parlilo « La Nostra 
Lolla n ed era responsabile del 
lavoro Ira gli intellelluali. 

Onlalo ili una \asla rullura 
c ili una viva inlelligen/a, Cu
riel era un la\oratore indefes-
so e di grandc renditnenlo, 
con elcvalo sen«o della respnn-
.«.iliilil;i e una mode.<lia non 
comune. Nel fuoco della lolla 
a\eva conservalo \ i \ n I'inlc-
resjc per relaborazione leori-
i-a e si dedira\.i con parlirola-
re impegno at prnblemi delln 
demorra/ia pro?ressi\.i e della 
\ia ilali.ina al *nriali*iiio. II 
incflifi ili »e slrr'n lo dedira\.i 
al lavoro di ilirczione del 
« Fronie della Cioxenln ». 

^ioiio la sua direzione quel-
la gram If nrgani/zazionc uni-
taria della giinenlu ilalian.i 
a«<id«e una fun/inne ilecisi»a 
per i'orienlamenlo ilei ciovani 
nrl monienln in m i si lr.it-
lava ili farli u'rirc dall'incer-
le/za e dallo «m.irrimenlo in 
rui li avcta setlali la (li»fnl-
la milii.ire. la Irj^forma/ione 
driritalia in r.iinpn di balla-
glia di c?crriti Mranieri. il 
rmllo intlorioMi del fa»ri«mn, 
la fuea del povemn e della 
nninarrhia. lo ^fareln deH"K*er-
rilo e la nrcupa/inne leile«ra. 
IVr fare dei gioviini una forza 
atliva e ilecisiva della lolla <li 
lil»erazione na/innale era ne-
cr**artn indurli a riflellere sul-
la gravilj ileH'ora. saper sn«ci-
larr nrl loro animn i vn l i -
mrnli ideali e la genero^ila 
che e propria della cinventu 
r rhe e la molla deH"enlu*ia-
*mi» e deH'aud.iria nel rnm-
ballimrnlo tern I I clorio*n 
• Kmnle della (.iovenlu ». di 
rui lucenio ( iirirl fn il fnmla-
lore. I"animaii»re e il ma«<iimt 
dirisenle. «eppr mmpiere il 
mirarolo ili unire il meglii> 
della ziovrnlu la»nralrire- e 
«liiilio<a nella cranile lolla na-
7ionale per librr.ire I'll.dia dal 
f.-i«ri«m«> e il.ill'invamre Irtlr-. 
* i n 

Nni ilella propaganda fum 
nm sli uliimi a «.dmare Ku 
cenin Curiel \ i \ n La main 
lina del 21 (ebbrain avrmmn 
tmn riunionr ib-lla reda/innr 
di-11 f niln nella nn«lra «ede ili 
via lliimeniibinn: un apparta-
m>'nli> i be fipiirava r«*ere In 
*liidn> ilelN «rnllrirr N'eli.i 
**.•»• i hi. nn«lra i-nlljbnralrirr 
|)i«« u'emmo run ( Uriel I'impn 
*la/lnne del tmmale e ri ri-
parllinmn il litvorn l.» <ilua-
zinne nei \ari frnnli di guer-
ra evolveva rapiilamente; sen-

tivamn die si avvicinava la 
ballaglia risolutiva. I I terribilc 
invcrno 1944-'45 slava per «•»-
sere superalo. Le formazioni 
parligiane avevano resistilo va-
lidatnenlc alia offrnsiva nazi-
fascism, al freddo polare e ngli 
appelli ilemnralizzanli del ge
nerate Alexander rhe esorljva 
i parliciani a rilomare alio 
loro case. I I morale della clau
se opcrata e del movimento di 
liberazione era alto, quello del 
nemico declinava. L'Unilii do-
veva dare cosrienza del inalu-
rarsi di una siluazintic nuova, 
inilirare I'esigenza di incalza-
re il nemirn e preparare il 
parlilo, Ic masse e le forma
zioni parligiane alia insurrc-
zione nazionale. 

Kravamo oltimisli c di buon 
iimnre lanlo da trot are buiiuo 
il snlilo ri*«> frolto e mal con-
diio die le cmiipapne ri ave
vano preparalo. Pran/ammo 
in«ienic per I'lillima volla, 
Curiel. in, Velia Sarrbi. Alba 
Spina e Binnra Dioilali. I'oi 
Curiel r i saluln. doveva m a r -
si ad un appuiilamenlo. Nnn 
ilnvevamn pii'i rivederln vivo. 

Me/znra dopn avrrri la«cia-
lo il sun ' jncur arrn««ava il 
selrialn di Piazzale Bararra. 
Nni eravamn ign.iri ili quantn 
era avvenulo I I mallinn se-
guenle *lavi> rnuimen'ando rtm 
\ elia Sarrbi la nntizia ripnr-
lala dai giomali ilella tirri«ii>-
ne ili unn «ronn*,iulo avvenu-
la in Piazzale ttararra per ope
ra della brigala nera. qiiando 
giun*e la compagna di Curiel. 
rnn il volin «ronvnl|n. la qua
le di«v: « Cinrgio nnn e rien-
Iralo n. Un lri«le pre*enlimen-
tn. rhe non njavamn esprime-
re. ri ilireva rhe In « sconn-
seiittn» era Lui, il no«trn Fu-
cenio Curiel. La «'.ia rnmpazna 
era rnme impielrita dal dnln-
re: noi non fapevamn rhe di
re: rhe cn«a «i pn«» dire in 
tali rirrn*lanze! 

Nnn lardammn ad avere rnn-
ferma dei nn<tri prr«^nlimrnti 

La rn»temaz»nne era *re«a 
nri runri di Mllli nni. ma la 
lull j rnntinuava implarabile 
Slrincem-nn i ilenli e ri ri-
vnlcemmn ai sinvani. ai par-
tisiani. azli niwrai. a Mini i 
mmballenli della liberl.i e di-
remmn lorn- rnlpilr pin fnr-
le alTin<-|ir qur>«m regime di 
rriminali «ia lr.iv olio al pin 
pre«ln nell itn<miinia e nnn 
pn««-» fare i l lm male all'llalia 
e asli ililiani 

La «alma di Kuzrnin Curiel 
vrnne mn-M-rvata aH'obilnrin. 
per inlrrr««*rnrnli> dei rnmpa-
eni. I n n a dnpn la liberazio
ne II | i mas^in on immen«o 
rnrl»*n <li rnmp^cni. di sinvani. 
•li partisiani e di pnpnln mi-
lane«e arrnmpasnava il nn«irn 
I urii-l allV<iri-ma dimnra al 
Cimilern Mnntim^nlalr 

Arturo Colombi 

Nella vita e nell'azione di Curiel 
i- ' i > 

le esperienze di una generazione 
Ripercorrere. sla pure attravtsr-

so le mUle difflcoltft che deriva-
no dalla frammenlarieta del ma-
teriale flnora esistente. l'euperien-
za di Eugenio Curiel e della sua 

, generazione, • signlflca renders! 
., conto di nessl di problem! deci-

sivi per la rinascita del paese: si-
sniflca in partlcolare rintraceiare 
i piu searetl affluenti de! grande 
flume della Resistenza e della lol-
ta di liberazione. che ancora osgi 
scorre attraverso la nostra vita 
nazionale: signiflca. comprendere 

" la natura profonda del processo 
di" rievealio dl nuove masse po-
polari. ed in partieolare dei gio-
vanl. a'la cosclenza dei problemi 
nazlonnli. e de] loro Inserimento 
sempre piu attivo nelta costruz'o-
ne del nuovo Stato democratico: 
approfondire cioe la conoscenza 
di quei prandi avvenimpnti che 
hanno permesso dl deflnire a 
buon diritto la lotta di liberazio
ne e il moto che l'ha segutta. - i l 

' secondo RLsor-gimento d'ltalia -. 
Questo studio sar6 parlicolar-

• roente fruttuoso per le giovani ge-
• • nerazioni dl oggi, che dalla lezio-

ne del passato possono t rar re 
orientamento nelle present! vieen-
de del nostro paese. , - • 

Al fondo della lotta politica e 
' culturale che si svolge ogg! in 

i Italia, vi e infatti lo stesso pro-
blema di ieri, tuttora Irrisolto: vi 
e 11 problema posto dalla crtsi di 

• una vei'chia classe dominante or-
mai palesemente incapace di rin-
novare se stessa e il paese: vi e, 
D'IU chp mai urcente cd esDlicito. 
il problema dell'avvento .Via di-
rezlone del paese di una forza di-
riaente nuova. chp affondi le sue 
radici nella clacse ooeraia e nei 
lavoratori: vi e semDre pift pre-
sente nella vita c l t u r a l e * mo-
ra'e. il problema di una fienerale 
rinascita fondata su un n>>ovo im-
peano civile, su una rinnovata 
unlta fra pensiero ed azione. e 
soprattutto su uno sfonro di ra-
ziona'e co'Torensione dpi mondo 
c della storia. quello sforzo che 
s p n ^ r o c o m n i c e i giovanl della 
gr>nf»raziono di Curiel auando cor-
carono una =trada nuova. nella 
politica e nella c"lt"ra. rompen-
do con la mito'o^ia fps^ista P con 
i fT=H di cartapc3ta del'a cultura 
ufflciale. 

A questa esiaenza di una po-
sizione razionale e critica verso 
i fatti del mondo e della atoria. 
cl richiama ancora ogg! Eujjenio 
Curiel. quand'e?li afferma che -11 
giovane viene ponendosi 1 proble
mi politici e non pu6 accettare le 
soluzioni. passivamente. senza 
averli ripensati. rivissuti. E ri-
pensarli non signiflca r ipe teme 
travaglio e soluzione. ma arric-
chlrll di nuovi element! poich& 
lideologia politica diviene con-
cretezzn di direttive soltanto n«*l 
contatto con la sempre nuova 
realta «. 

Fin dall'inranzia P2li fu singo-
larmante attento ai fatti della 
vita, verso i quali a«sumeva l'at-
teaeiamento critico di chi non si 
lascia dominare dai luoghi comu-
ni del « buonsenso -. dai mille for-
malismi del 'e consuetudmi fami-
liari e soeiali. Si ricorda il suo 
interesse vivissimo per le scienze 
della natura e il suo amore per 
le arti che lo indusse, ad esempio. 
in o^casionp di un viaggio com-
piuto a Pariai con la fami^lia, 
ad aggirarei da solo a lungo per 
lc sale del Louvre: si ricorda il 
suo disdegno per :I modo di vita 
proprio dell'ambiente di agiata 
borghesia che lo circondava, il 
suo appartarsi nello studio e nel-
l'approfondimejito interiore. Eeli 
parlera poi, in una lettera a una 
donna amata. scritta pochi mesi 
prima di morire. di una sorta di 
-rarefazione intellettuale-. di una 
-< ntrosia - con cui difendeva - la 
solitudine della (sua) adolescen-
za e della (sua) giovinezza ~. 

A sedici anni, quand'era anco
ra studente nel Liceo Seientifico 
-Guglielmo Oberdan -. Eugenio 
Cunel ebbe una vivace discue-
sione con il padre, che si era al-
larmato per aver trovato il gio-
vinetto in possesso di manifesti-
ni politici. Dunque. lonentamento 
antifascista di Eugenio ha pre-
messe p:ii lontane di quanto si 
sla creduto flnora Esso comincia 
a manifestarsi proprio a Trieste. 
nesli etessi anni in cui le ultime 
re5.stenze del movimento operaio 
italiano e delle a-ssociazioni popo-
lan s.ave vensono stroncate d i l -
la vio'.enza fsscista. 

L'avvicinamento 

al marxismo 

, strazione della sua volonta di non 
affldare il proprio avvenire a una 
tecnica determinala. bei:«5l di man-
tenersi disponibile per piu ambi-
ziose prospettive. 

Gia da tempo per6 si era aperta 
• nell'anlmo dl Curiel una criei • 

ideale profonda. Se ne ebbero le 
prime manifestazioni quando, al-

. la vigilia della laurea. prese im-
provvisamente la decisiooe di la-
sciare gli studi per dedicarsi al-
l'insegnamento elementare. Sol
tanto l 'amorevole insistenza del 
familiari e dei docenti lo indusse -

• ad abbandonare questo proposito. 
Ma nel periodo successlvo alia 

laurea. nuovi episodi della bio- . 
urafia di Curiel testimoniano del 
suo gran dlsagio spirituale, della 

i sua ansiosa ricerca di nuovi 
odentamenti . Per qualche tem
po ' egli si rifugio a Montepul-
ciano. ad insegnare nel locale 
ginnasio. Rlflut6 inoltre - di se-
guire il Prof. Rossi in una spe-
dizione scientiflca all'Asmara, or-
ganizzata dal Consiglio nazionale 
delle ricerche per lo studio dei 
raggi cosmici. I suoi orientamenti 
ideologici erano ancora molto 

• confusi. Era In contatto con asso-
ciazioni di carattere teosofico 
che si ispiravano alio teorie mi-

• stiche dcdlo Steiner; lo interessa-
• vano "per6 non tanto gli aspetti 

speculati^i di queste teorie. quan-
to certe pratiche di autocontrollo. 
da cui si sarebbe do\tito ricava-
re un perfetto possesso di se stes-
si. una grande chiarezza intellet
tuale e stati d'animo di etraor-
dinaria serenita. 

Non varrebbe forse la pena di 
riferire questo momento fugge-
vole della formazione ideale di 
Curiel. se esso non testimoniasse 
di un aspetto peculiare e perma-
nente della sua personalita: il suo 
forte impegno etico, la sua con-
tinua ricerca di una sistema-
zione ' 6pirituale che corrispon-
desse ad una condotta pratica 
nella vita. Questa ricerca pu6 
spiegare perche egli fosse inappa-
gato della metodolouia scientifl-
ca appre^a negli ?tudi universita-
ri: non vi trovava infatti quella 
solidita di costruzione logica, 
qn»lla unitarieta con tutto il sa-
pere. cui la sua mente tendeva. 
Sull'insegnamento seientifico uni-
versitario, pesavano fortemente, 
allora come oggi, le conseguen-
ze del trionfo deiridealismo cro-
ciano e gentiliano nella cultura 
italiana. Esso si chiudeva sempre 
piu nella specializzazione. rinun-
ciando alia generalizzazione dei 
dati scientifici sul terreno della 
conoscenza. 

Non sarebbe accettabile una t e -
si che attribuisse le cause della 
jnsoddisfazione di Curiel per la 
cultura scientiflca e del suo suc-
cessivo distacco dalla vita uni -
versitaria soltanto agli impegni 
pratici da lui assunti nella poli
tica militante. Questa insoddisfa-
zione fu invece dovuta anche a 
una critica che daU'interno Eu
genio Curiel mosse alia limita-

Nel 1929. dopo aver conseguito 
la Iicenza Iiceale con un anno di 
anticipo. Eugenio Cunel si iseris-
se al b.enmo di Ineegneria presso 
I'Universita di Firenze. assecon-
dando un des-.deno di cuo padre. 
Allogsio a Firenze in casa dello 
zio. Ivudovico Limentani. inse-
cnante di filosofia morale nello 
Ateneo fiorentino Con \o zio. fir-
matano del manifesto degli in-
teHettuali antifasci^ti redatto da 
Benedetto Crore nel 1925. Eu^e-
n.o si intmtteneva sovente in di-
scusfio'u. d. cm oertimentp ri-
<?ntl r.nfluenza. >ia «ul terreno 
politico 'anche :n ?enso ne2?tivo. 
perche conobbe i limit': dell'an-
t:fa?c:smo borghe*=e e conserva-
tore>. *.a *'il t e r ' eno .d^olnj-.t'o 
II prof. I-imentani era d: orien
tamento po*itiv"5ti<*o. «ensb;le 
qir.ndi azh interes?i della r.cerca 
•j'.ert-fi.'a- e cift prob'ibilrrpntA 
non fu senza con*e^uenze por il 
«ucce*sivo cambiamento di ind -
nzzo deal: «tudi univerv.tan di 
Enzenio In'atti . roch: rre«i dopr. 
aver terminptn ;i b 'enn :o prope-
d*»;it;co a Fi 'enze ed r~-«ersi tr?-
sfento alia fine de! 1931. al Pol:-
ternico di Milano Curiel il 24 
febbra :o de: 1932 .-hipse di roter 
pas^are al COTO d: laurea di Fi-
sira e. ottennto il con«er?o fece 
r.torno a Firpnze 

Gia nel primo b:ennio dt studi 
Cunei aveva rivelato particoHn 
attitudin: ne. campo delle mate-
matiche e della fls;ca L'abbando-
no del Pohtecnico fu senza dub-
bso la con>e«uenza della sua vo-
cazione per uno studio che apris-
<e la mente ai p;u vasti oriz^onti 
della ricerca, ed una chiara d:mo-

tezza ideologica del pensiero 
seientifico dominante neU'insc-
gnamento universitario. 

II 1933 e il 1934 furono anni 
decisivi per la formazione di Eu
genio Curiel. Furono • questl gli 
anni del suo piu ' intenso trava
glio ideale, della piu ansiosa( ri
cerca di soluzioni nuove, dell'av-
vicinamento al marxismo e alia 
politica militante 

Superata la breve ' parentisi 
delle confusion! teosoflohe, si svi-
lupparono gli interessi dl Curiel 
per la fllosoHa. Egli si legb a un 
gruppo di giovani studios! che 

, periodlcamente si rlunlvano in 
un semlnario di studi In una sala 
deiristl tuto di fllosofla del diritto 
(dell'Universita di Padova), per 
discutere soprattutto intorno alle 
opere dei due pensatort. Croce e 
Gentile, cho dominavano la sce-
na della cultura italiana; vi era-
no giovanl che provenivano da 
studi diversi. dalle facolta scien-
tifiche gli uni, da quelle umani-
stiche gli altri; vi erano giovani 
gia chiaramente antifascist!, co
me lo stesso Curiel. come Opo-
cher. oggi professore nell'Ateneo 
di Padova, ed altri legati ancora 
al fascismo, anche se animati 
dalla intenzione di - rmnova r lo» 
daU'interno, di hberarlo dalle 
scorie del conformismo per ri-
pristinare la purezza «- rivoluzio-

naria ». 

to condanna 

al conlino 
Curiel chicdeva alia cultura la 

soluzione di un problema fonda-
nientale: come possono agire gli 
uomini per realizzare nella pra
tica la liberta propria e di tutti 
affermata dalla filosofia; come 
dunque si poteva agire allora 
contro il regime fascista, che op-
primeva la liberta. La sua for
mazione scientiflca. e la conse-
guente esigenza di concretezza 
sperimentale dei dati del pen
siero, lo aiutarono probabilmente 
a comprendere che nell'anibito 
della filosofia idealista non si po
teva organicamente risolvere quel 
problema, dato il rifluto di rico-
noscere l'oggettivita del mondo 
esterno e la pretesa di riassu-
mere tutto il processo della co
noscenza nell 'autonomo svolgi-
niento del pensiero. 

In questo momento decisivo 
del travaglio ideale di Curiel. si 
insert 1'opera di un comunista, 
Atto Braun, un intellettuale tr ie-
stino, gia suo compagno d'infan-
zia, con il quale Curiel si era 
legato a Padova di rinnovata 
amicizia. 

Per qualche tempo, Braun e 
Curiel abitarono insieme, alia 
periferia di Padova. Giorno e 
notte essi discussero a lungo sul-
la situazione politica ed econo-
mica del paese e sulle opere 
marxiste che Braun fece leggere 
all'amico. L'adesione di Curiel 

alle premesse fondamentali del-
.l'ideolugia marxista. non avven
ne senza un faticoso process>o 
critico. 

II 2.'? giugno' 1939 gli sgherrl ' 
dell'OVRA lo arrestarono con al-
cuni membri della sua famiglia 
ed un suo conoscente triestino. 
Gli altri furono presto rilasciati; 
Curiel invece, dopo essore stato 
detenuto per qualche mese nel 
carcere di S. -Vittore in Milano, 
fu condannato a cinque anni di 
confino; e ai prim! di gennnio 
del 1940. fu trasportato nell'lsola 
di Ventotene. 

II giovane scienziato comunista, 
strappato aU'insegnamento uni
versitario ed al lavoro legale tra 
!a gloventti intellettuale di Pa
dova, aveva trovato nell'isolotto 
doi ennfinati un mondo in cui, 
nonostante le condizioni della 
cattivita. si svolgeva una vita po
litica e culturale molto intensa. 
Ci6 gh permNe di non mante-
nere inattive le sue eccezionali 
capacita intellettuali e di trovare 
applicazione alle sue inesauribili 
risorse morali che lo volcvano 
sempre teso e impegnato nella 
lotta cui aveva ormai dedicato 
la propria esistenza. 

,Ce ne d?i conferma Arturo Co
lombi, quando dice di lui: «Nel 
fuoco della lotta aveva conser-
vato 1'interesse per i problemi 
inerenti alia democrazia di tipo 
nuovo, la ricerca della via ita
liana verso il socialismo». 

La gucrra di Liberazione non 
poteva non sollecitare questa vo-
cazione di Curiel, che rappresen-
ta il filo conduttore lungo il quale 
si e svolta fin dall'inizio la sua 
esperienza. negli scritti de 71 Bb 
come negli anni del confino. La 
Resistenza, infatti, ha posto cla-
morosamente all 'ordine del giorno 
della nazioue il problema del 
rinnovamento dello Stato e della 
classe dirigente: come ha scritto 
Palmiro Togliatti, «La Resisten
za e il primo apparire e affer-
marsi di una classe dirigente 
nuova alia testa di tutta la vita 
nazionale >-. 

AU'indagine di questo caratte
re fondamentale della Resistenza, 
gli scritti di Curiel degli anni 
1943-1945 offrono senza dubbio 
un importante contributo. 1 pro
blemi che da essi emergono sono, 
come si e rietto, quelli dell'edi-
ficazione del nuovo Stato, del 
ruolo che le diverse classi, e in 
partieolare la classe operaia, vl 
dovranno giuocare; sono i pro
blemi di una democrazia nuova, 
fondata sul consenso e sulla par-
tecipazione attiva delle grand! 
masse del popolo, grazie all'inse-
rimento nello Stato di classi so-
ciali tradizionalmente assenti; di 
qui gli accenni frequenti al pro
blema dei contadini (come osser-
va acutamente Curiel. la guerra 
di Liberazione « e la prima guer
ra che i contadini italiani hanno 
sentito come guerra nazionale e 
alia quale hanno partecipato vo-

Una testimonianza 
di Tono Zancanaro 

- Sono passali 20 anni dal giorno 
che i briganli neri hanno assassi-
nato Eugenio Curiel —, Giorgio 
nella Resistenza. 

Ma e certo che nei giorni che 
seguirono la sua tragica morte. 
moltissimi ascoltatori delle radio 
clandestine. - USA • Londra o Mo-
sca. saranno stati colpitz, allora 
erava'mo nel mese di Jebbraio. che 
il lutto per I'improvvtsa morte di 
Roosevelt era accomunato da tutti 
indistintamente (anche le radio 
allora erano alleate) a quello della 
morte del giovane dirigente della 
Resistenza italiana: Eugenio Cu
riel. massacrato in una strada dt 
Milano da briganti neri. vergogna 
del nostra pae.se. giovane scien-
zialo. matematico. professore uni
versitario a Padova. entrato gio 
vamssimo nel PCI e percid nella 
lotta organizzata antifascista. man-
dato giorane al confino. fondatore 
e responsabile. pi& durante la , 
guerra attiva al fascismo. del 
Fronte della Cultura e del Fron
te della Gioventu Un protilo. 
questo del giovane dirigente co
munista. ancora pressoche sco-
nosciuto. che dara. gia allora. la 
misura delta miqliore personalitd 
del compagno Eugenio Curiel 

Conoscevo Curiel dall'ormai 
lontano 1935 A dispetto dell'alta 
figura sembrava ed era un ra-
oazzo: 22 anni aveva. e tuttavta 
era professore di maiematica, un 
ramo della matematica orviamen- . 
te. all'Universita di Padova e si 
muoveva in un giro ampio dt oio 
rani amtci. studenti. la piu parte 
come lui triestim. e qualche gio 
vane profet'are di filosofia e lo 
amico e compaano l.uccim. sopra-
tutto. che presto sard il suo piu 
ricino co'laboratore nel lento. 
largo, ma sotttle lavoro politico 

Ma, genuino umanista. con una 
vision? della storia e dell'umani- ( 
la singolare. anche nel giro dt 
tanti studiosi e giovani. Curiel 
non si laiciara scappare occasio . 
ne di indirid' iarc e dt airricmare 
i valori positivi Anche le mani
festazioni arttsttche erano per lui • 
altreltante vie per portare avanli • 
il suo lavoro E cosl me lo trorai 
immedidamente amico come ebbe 
presa visione del rnio lavoro dt 
artista. dopo avermt cono%ciuto 
di perjonn O. ro^Jnirno essere nel 
rero. to stesso mi trocai come 
naturnlmente legato al suo lavuro 
di politico militante 

Son era davrero facile allora 
nemmeno per un uomo della sta-
lura dl Curiel. far dtrentnre co-
muniJti. o politici attiri E tutta-
via non passera molto tempo che, 
sia pure aiutati dagli arvemmen' 
a « tutti gli amid che Curiel 

via via individud e aiutb a ma-
turarsi se li ritroverd. ritornando 
dal confino nel scttembre del '43, 
dentro il Partito, nella guerra con
tro il fascismo. 

Era come fare delta ginnastica 
prestigiosa. con Curiel. la fatica 
di amvare a capire. il disastroso 
concatenarsi di fatti grottcschi o le 
guerre autentiche di quepli anni 
I.a guerra in Abissinia e la Spa-
gna. con la punteagiatura macabra 
dell'Austria e della Cecoslovac-
chia occupat" dai nazisti hitleriani 

E' tuttavta qui che Eugenio 
Curiel rtmane a Padova. fino a 
che il confino non se lo prese nel 
luplto del 1938 Era lui che chia-
nva. indicava il punto piusto de
gli avvenimenti E lavorava a 
lessere la trama del Partito. I'or-
uantzzazione delle forze disponi-
bili e non solo negli ambient! 
studenteschi o operai padovani 
Ancora allora. il lavoro. la figura 
di Curiel lasciara perplessi o so-
spettosi tutti coloro. e non erano 
pochi nell'ambiente universitario 
padorano. che vederano con trop-
po sospetto o peggio. Curiel di-
rtgere con l.nccini. II B6 (1937-38) 
che era davrero il pin scredi-
tato e banale fra i giomali di qui 

Ma Curiel credeva al suo lavo
ro e cosi la sua guerra al fasci
smo la faceva col giornale. II 
mezzo anzi per cercare amici. 
compagni. un po' orunque in tutta 
VItalia Per legarli a un lavoro 
sempre pih ampto e forte, con 
Lucciri. Curiel orgamzzava dibat-
titi dentro il sindacalo fascista e 
dalle conferenze sindacah dei oe-
rarchi fascuti Curiel TIUSCILT. jpes-
so a fare delle autentiche polemi-
che antifascisie — laroro ttnda-
cale autentico m definitiva 

Inlanto la tecnica sotttle della 
lotta di tipo comunista sembrava 
dare fuoco. pure nella cornice e 
^olto la cappa fascista, nelle mam 
di Curiel E tutto d suo lavoro 
lo faceva con estrema sempUcita. 
come se m lut lutto fosie naturale 
Come piii ran erano in lui que-
ah scatti irost che net primt tern 
pi della nostra amicizia lo faceva-
no parere sempre preda di una 
fretta da tarantolalo Son si era 
ancora fatto le oisa. non era an
cora padrone di una vera tecni
ca di loita 

E con (a stessa agilita sapevo 
ifruitare. nel giornale II B6. yli 
art 'enmientt politici del giorno 
'e chi ha avnlo allora occasione 
di leggere I | Bo. ed era capa< e di 

capire. su bit o sentira chi dirige-
va davrero il giornale). e tmpo-
jfare un a'fro singolare e largo 
campo dt laroro. di ricerca e pro-
selitismo antifascista te non 

comunista, servenaosi in modo 
straordinario dei littoriali. 

Era, questo lavoro, un mosalco 
senza fine di piccoli fatti, di epi-
sodi apparentemente insignificanli, 
che dara . all'opposto. Video di qua
le larga visione della vita e dei 
valori anche politici della vita 
che Curiel aveva fin da allora. 

Ma ancora quest'ultimo persona
te ricordo mi pare di dover sot-
tolinearc, perchi' capace di dare 
un'ulteriore o piii precisa misura 
delle possibility di Curiel. 

Era la primavera del '38. a Pa
lermo. durante i littoriali, sezione 
scienze politiche. con neN'aria gia 
limzio della campagna razzista 
nel definitive agqanciamento al 
carro nazista del fascismo no-
strano Son perdeva una seduta. 
una gara sui problemi politici o 
smdacali. e allora e'erano pure 
gli operai con gli studenti E e'era 
poi il lavoro che faceva ai mar-
gini dei littoriali medesimi con 
tutti gli altri giomali dei GU-F. 
che areva • fermato • nelle po-
lemiche giornalistiche di catego-
ria: con due giovani. uno ricordo 
bene era di Siena, discntera nel 
solito piccolo bar come era allora 
nella tecnica cospiratii-a del PCI. 
Per la prima volta capii cosa vo-
leva dire far la guerra al fasci
smo senza maschera 

In quelle occasioni Curiel dimo-
strava come andcra intesa la tec
nica di un lavoro scoperto con un 
giorane che areva dimostrato ca-
pacitd recettire 

Molti fatti. molti avvenimenti e 
molti cambiamenti di scena sono 
arrenutt e nel campo generate 
della politica e nella vita stessa 
dei rapporti tra i Pirtitt comuni-
sfi di riiiti i Paesi 

Delia ria italiana al comuntsmo. 
(che con fnsiidio anche molla 
aente onesia non vnol vedere e 
capire) Curiel rtnscl a darmene 
una chiara idea Tutto cio fo 
rfero al suo laroro e alia sua mf-
todologia che era pot quella del 
Partito che lui. giovanissimo. ave
va afferrato 

Come era gia allora unitarla 
in Curiel lidea del rappouo tra 
democrazia e comuntsmo cos) era 
aia chiara in lui ''idea del fronte 

• della cu'tnra. e. piu ancora Video 
del Fronte della Gioventu 

fa grande leztoni comunista di 
Eugenio Cunel * un fatto molto 
mu radicntn di qunnto po<*a sem 
brare. la sua e stata ed * una 
arnnde eredno di comunista di 
umanitA senza aggettivi Curiel 
* certo ancora un maestro e%lre-
mamente tiro per i oiorani. ma 
non soltanto per i giovanl 

Tono Zancanaro 

lon ta r i - ) ; di qui anche il parti-
colare interesse di Curiel per il 
problema dei rapporti tra catto-
lici e la nuova democrazia pro
gressiva; sono infine i problemi 
della politica estera della nuova 
democrazia italiana, strettaments 
connessi al problemi internl del
la rinascita e del rinnovamento 
d'ltalia, secondo quella linea che 
non sara piii abbandonata dal 
movimento democratico: la dife-
sa dell'amicizia e della pace fra 
i popoli, come condlzione per 
l'dvvento dl «una nuova era di 
progresso soclale ed economico*. 

Al centro di tutti quest! scritti 
vi e la questione deU'unita na
zionale, asse della politica dei 
comunisti per il trionfo della 
lotta antifascista. Anche per que
sto aspetto. la figura di .Curiel 
appare particolarmente rappre-
sentativa di una generazione ma-
turata alia vita e alia lotta attra
verso un'esperlenza storica con-
tinuamente permeata, dagli anni 
della guerra di Spagna. che vi-
dero per la prima volta costl-
tuirsi l'unita militante degli anti
fascist!. fino alia Resistenza, dal 
nuovi valori nazional! ed unitari 
su cui e fondata la vittoria d«l 
25 aprile 1945 e la Costituzlone 
democratica della nuova Italin. 

Enzo Modica 

Dnirintroduzinne al volume «ClM-
si e ecnoiazkmi nel secondo Rl-
sorglmento ». raccolta dl scritti dl 
E. Curiel, Edlziont di cultura «o-
ciale. lioma 1955. 

II Fronte 

della Gioventu 
Nell'ltalia logorata dal venten-

n'to fascista, mentre si sfara pre-
parundo /a riscossa insurreziona-
le, che doveva poi sfociare nel 
grande movimento della Resi
stenza, i giovani comunisti senti-
rono I'esigcnza di chiamare a 
raccolta tutta la gioventu per 
sferrare Veslremo attacco alia 
dittatura fascista. 

L'idea di Curiel si era fatta 
strada. Nasccva a Milano, ncl-
I'autunno del 1943. il Fronte della 
Gioventu di cui Curiel era il fon
datore e il capo riconosciuto. 

" II Fronte della Gioventu non 
aderisce a nessun partito, ma ri-
chiamandosi al "Cln" costituisce 
la palestra in cui si incontrano i 
giovani delle varie tendenze e in 
cui si provano attraverso Vazione 
le diverse fedi politiche. Nella li
bera discussione che sorge dal 
contatto e dalla collaborazione 
nella lotta contro il nazismo e il 
fascismo. i giovani si cducano a 
quella co.sciente partecipazione 
alia vita politica che e la base 
della vera democrazia. (...) La 
gioventu sara all'avanguardia del
ta societa: potra costruirsi. sulla 
vita di domani soltanto se lottera 
per assicurarc all'ltalia la demo
crazia popolare» Cosi prccisava 
Eugenio Curiel. E malgrado le 
prime difficolta. i primi limitl e 
difetti il - Fronte » si sviluppd ra-
pidamente e gli altri partitl anti-
fascisti c il " Clnai" lo riconob-
bero ufficialmente. 

Un - prospetto degli aderentl al 
Fronte della Gioventu • del 3 no-
vembrc 1944 da le segucnti cifre: 
circa 3800 organizzati in Piemon-
te, circa 2100 in Liguria, circa 2700 
in Lombardia. circa 3000 in Emi
lia. circa 1600 nel Veneto. 

Formazioni del • Fronte della 
Gioventu • furono anche costi-
tuite. durante I'occupazione tede-
sca. nelle Marche e in Toscana 
(...) Fra i nomi del rappresentan-
ti dei diversi partiti del CLN n#I 
Comitato direttlro del F.dG. H 
ricordano quelli di Gillo Ponte-
corro c Quinto Bonazzola. oltre 
Curiel per il PCI: Renato CarH 
Ballola e Gianni Baldi per II 
PSIUP; Dino Del Bo c Alberto 
Grandi per la DC: Giorgio Pegro-
nel e Carlo Sarnpietro per il PdA; 
Cattaneo e Simonazzi per il PL1; 
Baroni e Sebregondi per i " catto-
lici comunisti". (dal libro » Classi 
e Generazioni nel secondo Risor-
gimento - Editori Riuniti. Roma) 

Alia Confercnza dei giovanl co
munisti svottasi — clandestina-
mrnte — a Milano (I 20 gennaio 
1945 Curiel cosi precisava: - E" fra 
queste rovine e queste speranze 
che dcre affermarsi. libera c pos-
sentr. la forza della giovenlit Tra-
dita dal fascismo, che I ha gettata 
in guerre ingin*te ed antinaziona-
ti. sfruttata dalla vecchia classe 
dirigente che ne soffocava la ca-

pacitd facendo della cultura privi-
legio di pochi e ne mortificava la 
libera iniziatira nell'angitsto qua-
dro di interessi di classe, la gio
ventu italiana dovrd essere la for
za che ralvera Fit alia riportando-
la alia liberta e alia dignita na
zionale All'organizzazionc unita-
ria della gioventu italiana. il 
Fronte della Gioventu, spelta, nel
la rico<truzione di questo mondo 
nuoro. una parte importante, una 
parte decisira. Soltanto Vunione. 
soltanto la coordinazione delle vo-
lontd di rinnovamento che anima 
ogm qiovane, fara della gioventu 
italiana la grande forza costrut-
trice della nuova societa -. 

Pochi giorni dopo la mortt di 
Cunel. a Milano. nella Chiesa di 
S Carlb che aveva ospitato alcune 
riuntoni del Fronte della Gioven
tu. un sacerdote antifascista, at-
torntato da giovani di opni opi-
nione politica che arerano Zaro-
rato e combaituto accanto a Cu
riel. celebrfi una messa in suf-
fragio dell'eroe: a Roma tutti i mo-
vtmenlt g:ovanili si riunirono per 
rivolgere alia memoria di Curiel 
un estremo saluto La dlchiarazio-
ne approvata in quella riunfone 
dice: • f giorani dell Italia libe-
raia. mentre <alutano il mariirio 
dt Eugenio Curiel. assertore dl 
unita e apottolo di attiva parted-
pazione dei giorani alia lotta per 
la liberazione e la costituzione 
della nuova democrazia. pre** 
dono impegno sotenne a dare I'o-
pera loro perche il suo insegna-
mento e il grande esempio d*i 
fraiclli dell'ltalia occupmtm 
siano r an i» . 
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