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UNO SCRITTO INEDITO DI MARIO ALICATA 
"^ **? * i l l - V f <£ ' " t la prefazione al libro-omaggio de «I'Unlta >» per gli abbonati annul del 1967 

LA LEGGENDA D'ULENSPIEGEL 

Una testimonianza di Alfonso Gatto 

i * ^ * * ^ * * ^ 

II romanzo del De Coster, capolavoro della moderna letteratura fiamminga di lingua francese 
Anche quesl 'anno, gll ab- -

bonati de PUnita r lceveran- Z 
no in omaggio un llbro f a r o " 
e di nolevole Interesse: La -
leggenda d'Ulenspiegel dl -
Car lo De Coster, un avvln- -
cente romanio popolare e Z 
progressiva del X I X seco- Z 
lo, con sessanla l l luslra i ionl -
In nero or iginal ! , pubblicatl -
ad Amsterdam nel 1616 da Z 
Michel Colin e t rantadue Z 
rlproduzionl a paglna in- Z 
tera e doppla paglna, a sei ; 
color!, t ra t te dal capolavori -
del grande plttore f i a m m t n - Z 
go Ple l ro Brueghel , stam- Z 
pato su carta dl lusso ed ~ 
• legantemente r i iegato. -

M a il dono del noslro glof- -
nale al suol piu fedel i amlc l -
a v r a adesso un part icolare Z 
valore , un slgniflcalo che lo Z 
renders a tutt l piu caro . II -
nostro compagno M a r i o Al l - -
ca ta , d i re l tore de I 'Un i ta , Z 
nveva scritto poco pr ima di Z 
mori re la prefazione al I I - ~ 
bro, r i levandone con la pe- -
netrazlone e la chlarezza che Z 
gl l ernno consuete le origl- Z 
nai l carat ter lst iche storiche Z 
e le t terar ie . Siamo cert i di -
fa re cosa gra ta a tuttl i no- Z 
stri lettori pubblicando oggl Z 
questo scritto, uno degll ul- Z 
t im i di M a r i o A l lcata . 

Propor re come let tura ai no-
str i abbonat i , subito dopo il Don 
Chiscwtte. La leggenda d'Ulen
spiegel e dt Lamme Goezdack, 
nnn signif ica che nm voglia 
mo accct lare e snttolinenre 
un rapporto immediato e par-
t ico larmenle quali f ieante f ra lo 
immor tn le roman /o del C e r v a n 
tos capulavoro dclla le t teratura 
.spagnula. e questo romanzo del 
D e Coster, capolavoro del la mo 
derna le t teratura f iamminga di 
l ingua f rancese. L 'avver t imenlo 
non e casuale. Anche Umber-
to F r n c c h i a . p r imo eccezionale 
t radut tore i tal iano di Ulenspie
gel — la cui versione noi qui 

, r ipubbl ichiamo — crede di do 
5 ve r f a r e questo accostamento 

(corrente del resto nel la lette
ra tu ra cr i t ica dedicata aW'Vlen-
spiegel. insieme a quel l i con 

• i l Lazzaritlo de Tormes e col 
*' SimpUcia*imwt) - ( 1 ) . ' accosta

mento invece per il quale I'uni 
co val ido punto di appqggio 
pud n nostro a w i s o essere 
forse r i t rovato nel fatto che 
il D e Coster ha ritenuto di do 
ver a l l ioncare al suo eroe — 
che pur essendo anch'egl i . in 
un certo senso. « un cava l ic re 
d e l l ' i d e a l e » . nulla ha perd in 
comune. come vedrcmo. con 

< l'ihgegnoso hidalgo ». — un 
< dolce grul lo ». L a m m e . che e. 
senza dubbio pa rente di Sancio 
P a n / a - sebbene anche lui pa-
rente al ia lontana. e forse so 
prat tut to per cert i t ra t t i este-
r inr i 

Nel la sostanza e nr l la f o r m a , 
Don Chiscwtte e Ulenspteqel 
Mino infat t i due l ibr i profon 
daniente d ivers i . E lo sono in 
pr imo luogo — questo va detto 
subito — perche incommensu-
rab i lc e la distanza che separa 
il Don Chisciotte. per potenza 
e complessita di significati 
ideal i e di elb'cacia art ist ica. 
dM'l'lenspit'uel. Da cio d e r i \ a 
che V Ulenspiegel. benche a noi 
ben piu vicino per eta che il 
Dan Chiscwtte ( i l l ibra del D e 
Coster vide la luce press'a po 
co cent 'anni f a , nel 1B68) 6. 
insieme. meno « f u o n del tern 
po » e meno a noi « contempo-
raneo > del capolavoro del Cer
vantes e di quest 'ul t imo, del 
resto. molto meno famoso e 
popolare L'Ulen.spiegcl inoltrc 
— benche anche il Don Chi 
sctutte sia il f rutto supremo. 
ni.i per v i r tu d ar te complela 
mente « dist i l latu ». u 'una com 
plc-sa elabora7ione cul tura le 
— porta ben piu visibdi i se-
gni del t ravagl io le t terar io . co 
m e risulta soprattutto da l testo 
or ig ina le . scritto in una l ingua 
dove lo sforzo maggiore e ri-
volto a sapientemente e pazien-
temente dosare. come in un 
mosaico, lessico e sintassi del 
f rancese antico e lessico e sin
tassi del la l ingua francese par 
la ta Anche se si t ra t ta d 'un 
t ravagl io le t terar io cos! avver-
t i to e consapevnJe, e a l ivello 
cosi al to, questo romanzo del 
D e Coster, propr io a causa del 
la ricrrcata preziosita dello 
sti le, p repara i modi d i surces 
s u i scn t to r i belgi a i qua l i e 
e.>traneo l i m p e g n o democrat ico 
f patr iott icn del D e Coster e 
che snno invece t ipici r appre 
sontanti del decadentismo eu 
ropeo 

Perche al lora r iproponiamo 
a l le nostre decine d i mig l ia ia 
di abbonati la Ict tura d i questo 
l ibra? I,a risposta non e dav 
\ e r o dit l ici le 

Perche I'f 'len*picQel — m a l 
grade i suoi l imit i - resta tut-
t a \ i a un hbro unico nel suo 
genere come t rntat ivo di r ico 
s t ru i re . a di«tanza di alcuni se 
coli m a mantcnendnne la for 
m a let^« ?id i n a I epopea nazio 
nale d u n p<ipolo pordendo cor 
to I 'clemento di immcdia t rzza 
e di (roc^€77a che e proprio 
dell'epo.* na7innale e popolare 
ma acqui<tando in compon^o in 
consapr\o!e77a *toricn dei ter 
min i e d r i valor i di tale cpo 
pea . e presentandosi in defini 
t i va come uno d?i piu al t i esem 
p i di le t tera tura civi le che ab 

bla l 'Europa moderna, uno del 
piu a l t i inni al ia lotta per la 
l iberta non soltanto religiosa, 
ma poli t ica. e al ia lotta per 
I ' indipendenza nazionale. che 
siano stati intonati nella lette 
ra tura europea nel secolo delle 
grandi lotte nazionali e per la 
conquista delle l iberta politiche 
e dei d i r i t t i c iv i l i . 

Perche I'L/lenspieflel costitui 
see un grande e insuperato nf 
fresco del la vita f iamminga 
nell 'epoca a caval lo f r a il 
X V I e il X V F I secolo. vale a 
d i re costituisce un grande a f 
fresco d'uno dei moment! piu 
tipici della storia del l 'Europa 
e del mondo moderni , e anche 
per questo costituisce un corn 
plemento assai opportuno, so 
non addi r i t tura indispensabile. 
al ia t let tura > di quella pittu 
ro f i amminga che anch'essa 
rappresenta un momento tipi 
co e insostituibile della fo rma 
zione del la moderna civi l ta cu 
ropea. ( E d e per questo che ad 
uno dei massimi esponenti di 
questa pi t tura ci siamo rivolt i 
per i l lust rare questo vo lume) . 

• • • 

Lo sfondo storico, rigorosa-
mente esatto, dellTJ/enspieppf 
6 costituito dal l ' in iz io del la 
grande lotta f r a il popolo f i a m 
mingo — al lora idealmente 
unito sul ter r i tor io oggi com 
prendente per gran parte il 
Relgio e I 'Olnnda — e i mo 
narchi spagnoli di Casa d'Au-
str ia . Cnrlo V e Fi l ippo I I . so 
vran i per d i r i t lo eredi tar io del 
terr i tor io. e ancora. per la ve 
r i ta . nnn completamente estra 
neo il p r imo (nato a Gand e 
nhitante per mnlti anni in F i a n 
d r a ) alia coscienza nazionale 
f i amminga Quando |>ero le 
lotte di rel igione che incendia 
vano al lora la Oermania e la 
Franc ia toccarono anche il ter 
riton'o f i ammingo . e Car lo V. 
e speeialmente suo figlio F i 
lippo I I . scesero in campo a 
di fendere con fanat ismo la tra-
dizione e i d i r i t t i della Chiesa 
di Roma contro I'insorgente 
protestantesimo. una tr incea 
profonda si scavo f ra l'aristo-
cra7 ia . la borgliesia cit tadina 
e il popolo minuto delle F i a n 
dre e i mnnarchl s t ranier i . e 
via via ta le t r incea divenne in 
vnl icabi le. S ' iniz iava cnsl la 
lotta per la « l ibera coscienza * 
e I ' indipendenza nazionale del 
la F i a n d r a . 

Attori pr inc ipal i di questa 
pr ima fase della lotta sono. 
per par te f i a m m i n g a . il pr inci 
po Gugl ie lmo d 'Orange. detto il 
Tae i turno (cosi egli 6 quasi 
sempre nominato nel romanzo) 
e. per parte spacnola — dopo 
I 'abdicazione e la successive 
mor te di Car lo V — suo figlio 
Fi l ippo I I e il duca d 'A lba , i l 
grande capitano mandato a so 
stituire nel governo delle pro 
vince f i amminghe I 'oramai 
troppo riebole duchessa M a r g h e 
r i t a . fis*liuo!a na tura le de l l ' im 
peratore Car lo V e sposa di 
Alessandro Farnese , duca di 
P a r m a . M a protagonista vero 
e il popolo f i ammingo . la ro 
busta borghesia nascentc e il 
popolo minuto del le sue citta . 
d ivenute — specie dopo la sco 
perta de l l 'Amer iea e il passag-
gio del centro d i gravi tazione 
dei commerc i mnndial i dal Me-
di terraneo a i l 'At lant ico — le 
piu grandi mctropol i f inanzia 
r ie e commerc ia l i d 'Et i ropa: 
protagonista d tut ta quella fol 
la apparentemente anonima di 
c i t tadini . ch iamat i sprezzante 
mente negli imper ia l i e recal i 
palazzi di M a d r i d , e forse an 
che nei c ircol i del la pompo^a 
Cur ia romana . « i pezzenti » E 
non e pcrcio un caso che qnan 
do eli ar istocrat iei leaders del 

movimento dovettero assegnarsi 
un nome, scelsero anche per 
loro stessi questo appel lat ivo, 
che cosi spesso risuona. a tito 
lo d'orgoglio e di glor ia , nelle 
pagine del l 'Ulenspteoel . il cui 
protagonista 6 appunto so 
prannominato « i l gran Pez 
zente >. 

Nel le pagine del romanzo del 
resto. il pr incipe d'Orange com 
pare appena di scorcio. con gli 
a l t r i nobili suoi a l leat i . e I'uno 
e gl i a l t r i spesso oggetto di 
d i f f idenza da parte dei bor 
ghesi e del popolo minuto: dei 
cui sentimenti si fa portavoce. 
nel romanzo. L a m m e . incarna 
zione del buon senso popolare: 
« Dico che noi siamo mot t i . 
io. tu e Ulenspiegel — egli af 
fe rma ad un certo momento 
rivolgendosi ad un altro cospi 
ratore d'estrazinne popolare. il 
fabbio Wasteele — d'accecarci 

ai pr lncipi , caccia. pesca, ter
ra . m a r e , tutto. E tu vivi di 
pane e d'acqua. e noi ci con 
sumiamo qui per loro senza 
dormire . senza mang ia re e 
senza bere E quando saremo 
mort i . essi daranno una peda 
ta alle nostre caro<?ne, e di 
ranno al le nostre m a d r i : " Fa 
tene degli a l t r i : questi non ser 
vono piu " >. 

E' vero che contro tale d i f f i 
denza si schiera invece semp-e 
Ulenspiegel . nel nome appunto 
dell 'unita nazionale. necessaria 
al tr ionfo della causa f iammin
ga e del la « l ibera coscienza » 
M a non per questo e meno vero 
che Ulenspiegel — che e poi. 
non diment ichiamolo. 1'eroe 
( lu i . non il principe d 'Oran 
ge) di questa legeenda epicn. 
lo « spirito della F iandra ». il 
« gran Pezzente * — appart iene 
non meno del suo amico e com 

caratter ist iche del romanzo: 
* Ecco la grande cit ta, dove il 
mondo intero accumula le sue 
ricchezze* oro, argento. spe 
/ i e . cuoin dorato. tappeti di 
Gobelin, panno. stoffe di ve! 
Into, di lana e di seta: fave . 
p ' -e l l i , grano. c a m e e fa r ina . 
buoi salat i . vini di Ix iuvain . 
di N a m u r . di Lussemburgo. di 
L iegi . Lantatevyn di Urusselle 
e di Aerschot, vini di Bulcy 
il cui vigneto e pre^so la Porta 
della P ian ta . a N a m u r ; vini 
del Keno. di Spagna e del Por 
togallo; olio di uva d'Aerschnt 
che chiamano Landol ium: vini 
di Borgogna. di Malvasia e 
t.inti a l t r i E i moli sono in 
gombri di m e r c a n / i e Que^te 
ricchezze del la terra e del 
I 'umano lav oro att i rano in que 
sta citta le piu belle sgualdrine 
che esistano > 

Mercanz ie d'ogni genere. e 

Le navl della l iberta del c pezzenti ». 

per tutt i questi pr incipi e gran
di della t e r r a : i qual i si sga-
nascerebbero da l le risa se ci 
vedessero. mort i d i fa t ica . non 
dormi re per forb i re a r m i . e 
fondere pal le al loro servizio. 
M e n t r e bevono il vino di F r a n 
cia e mangiano i capponi d 'Al -
lemagna in tazze d'oro e in sco-
delle di stagno inglese. costoro 
certo non investigheranno per 
sapere se. mentre cerchiamo in 
a r i a il Dio per la cui graz ia 
essi sono potcnti . i loro nemici 
c i tagl iano le gambe con le loro 
fa lc i e ci gettano nei pozzi del 
la mortc. 

«Nel f rat tem[)o, essi, che non 
sono ne r i f o r m a t i . ne calv ini 
st i . ne lu teran i . n£ cattol ic i , 
ma scettici e interamente mi 
5credenti . compreranno e con-
quisteranno pr inc ipat i , mange 
ranno i beni dei f r a t i . degl i 
abat i e dei convent i . avranno 
ogni cosa: verg in i . donne e 
sgualdr ine. e br inderanno con 
le loro coppe d'oro al loro 
perpetuo godimento. al le nostre 
sempiterne scempiaggini . paz 
zie. as iner ie . e a i sette peccati 
cap i ta l i che essi eommettono. 
o smitte Wasteele . sotto il m a 
gro naso del tuo entusiasmo 
Guarda i c a m p i . i pra t i . guar 
da le messi . i verz ier i . i buoi . 
I 'oro che nascono dalla t e r r a . 
sruarda le helve del le fnreste. 
sli uccell i del cielo. 1 doliziosi 
or tn lani . i tordi de l i ra t i . la 
testa do' c inghia le . la coscia 
del capr io lo: tutto appart iene 

pare L a m m e al popolo. anche 
se non proprio a i suoi strat i 
piu i n f i m i . ma lgrado la sua 
eterna poverta e la sua vita da 
vagabondo E alio stesso mo 
do. n ient 'a f fa t to ar istocrat ico. 
ma schiettamente borghese e 
popolare e il mondo robusto. 
colorito. v ivace n r l quale Ulen 
spiegel si muove — cos! del 
resto come borghesi e nopolari 
sono i modei l i . i costumi. gli 
t interni >. le « nature morte » 
della grande pittura f iammin
ga da l X V al X V T I secolo. 

Mol la del la storia delle F i a n 
dre . e d i |] a poco di tutta 
r E u r o p a di quel l 'epoca, e in 
fat t i il modernn capital ismo, 
che a t t raversa al lora in quella 
resione una delle pr ime e di-
rompent i fas i del la sua na-
v i t a e del suo a f f r r m a r s i . e 
ha al lora nella borghesia com 
merc ia le f i amminga una delle 
sue al i m a r c i a n t i : capace non 
soltanto d i eserc i tare la propria 
egemonia su tutt i el i strat i po 
polar i . ma di sospingere a v a n 
ti anchp una par te cospicua 
della nobilta D i questo capi 
ta l ismo modernn nascente. d i 
questa borghesia ascendente e 
come un plastico simbo'o la 
citta di Anversa. al lora f~a i 
piu impor tant i s<> non addir i t 
iu ra il piu imp-ir tanfe contro 
mond'ale dei t ra f f i c i N e e'e 
dunque di che s'upirsi che. pro 
prio per e«al tare Anvor=a. 
t ' lenspiegel t rov; pa-n le ispi 
ra te , in una delle pagine piu 

granag l ie . e vino, e calde e ac-
coglienti taverne , con i loro 
baes e le loro baesinc prospere 
e dignitose. ma af fo l la te an 
che di donnine faci l i e genero 
se. che Ulenspiegel ben co 
nnsce e f requenta . anche se 
nel discorso citato aggiunge 
che nessuna cosa piu del le 
sgualdrine « e cagione di ro 
vina ». Questa e 1'immagine 
della F i a n d r a che Ulenspie 
gel ha negli occhi e nel cuore . 
e per la quale si batte. Assai 
signif icat ivamenfe Perche a l 
fanat ismo cattolico — cosi be 
ne impersonato nel romanzo da 
Fi l ippo I I e dal duca d 'Alba 
— il De Coster non contrappo 
ne a f fa t to il fanat ismo prote 
stante. non meno feroce e for 
se d i quello non meno ipocr i ta . 
e in cert i casi addir i t tura di 
quello piii torvo: contrappone 
un senso diretto e prepotente 
del la v i ta , di cui Ulenspiegel 
e il simbnlo. e in cui la lotta 
per la l iberta di religione di 
venta in pr imo lungo lotta per 
la l iberta di coscienza. per la 
tol leranza. per I ' a f fe rmars i d i 
un sentimento laico e terre«tre 
del la v i ta . Sicche la guerra 
di F i a n d r a . r icostni i ta a d i 
stanza di t re secnli . ci viene 
giustamente presentata da l D e 
Coster — a d i f fe renza . per 
esempio. d i quanto nnn faccia 
un famoso storico i tal iano con 
temporaneo di quegli event i . 
i l Card ina l Guido Rentivoglio. 
che in F iandra fu Nunzio pon 

tificio dal ItiOT al 1616 e che 
della guerra di F i a n d r a ci ha 
lasciato una storia che si leg 
ge ancora oggi con grande in 
teiesse e diletto — non come 
una gue i ra di rel igione, ma t o 
me una guerra d'mdippndei i /a 
nazionale e per le l iberta civi l i 
Che e cosa di cui forse i con 
tondenti di quella guerra po 
tevano non avere piena co 
scien/a. ma di cui e assai im 
portante che abbia coscienza 
il De Coster, che certamente 
v ive e scrive dopo la Kivolu 
zione francese. nel cuore del 
secolo che fu il secolo delle 
grandi lotte di na / ional i ta e 
per le l ibe i ta c iv i l i , ma d i e 
vive e scrive anche ben pri 
ma d i e il Weber (2) a v e w 
cosi fortemente at t i ra to I'at 
ten/ ione. proprio r i f lettendo 
sulle carat tenst iche che la l(»t 
ta per la l iberta di rel igione e 
per r a f t e r m a z i o n e del la n f o r 
m a protestante ebbe anche nel
le F iandre . sui rapport i fun 
/ iona l i f r a ta le lotta e la na-
scita del capital ismo moderno 

Abbiamo detto al l ' iniz io che 
non completamente val ido e 
persuasivo e a nostro a w i s o 
i l rapporto. d'uso corrente , f ra 
rt/len.s-piege/ e il Don Chisciot-
te. E' bene ora precisare ch» 
cid non significa che nel mo 
mento in cui si volse a rap 
presentare. anzi a simboleggia 
re , in Ulenspiegel e in L a m m e . 
il popolo f iammingo. il De Co 
ster non abbia teruito presence 
lo sdoppiamento e il corrispon 
dente nesso dialett ico Don Chi 
sciotte-Sancio P a n / a di cui 
s e r a servito i l Cervantes. So 
lo che. appunto. si t ra t ta d'uno 
sdoppiamento. d'un nesso dia
lettico f ra personaggi proron 
damente diversi dai protagoni 
sti del capolavoro del Cervan 
tes. 

Certo. anche in questo ro 
manzo L a m m e e il simbolo del 
« buon senso » popolare. men
t r e Ulenspiegel e la espressio-
ne delle piu a l te v i r tu del po 
polo: coraggio. abnega/. ione. 
lealta al ia propria band iera . 
amore del la l iber ta . patr iott i -
smo « giacobino ». M a , appun
to. basta def in i re i con 
tenut i che fanno d i U len 
spiegel il polo dialett ico t idea 
le > de l l 'an ima popolare, per 
intendere come la problema-
tica del D e Coster sia profon 
damente d i f ferente da quella 
del Cervantes. Senza neppure 
bisogno di aggiungere che il 
t ra t to fondamentale carat ter iz -
zanto di Ulenspiegel non e a f 
fatto quello del la < foll ia t — 
che cer tamente anche in Don 
Chisciotte d iventa. a t t raverso il 
soltile giuoco del l ' i ronia e del 
I 'autoironia del l 'autore . subli 
me saggezza — quanto. al con 
t ra r io . una sorta di autent ica 
e genuina sasacia . astuzia. 
spregiudicata abil i ta da self 
made man. capace di cavar-
sela in ogni circostanza e di 
f ronte ad ogni p rob lema: e ca
pace anche di correre tutte le 
avventure in a l legr ia . i r r iden-
do sempre sucli a l t r i . e m a i 
su se stesso Che giustamente 
in questo modo il D e Coster 
vedeva « le v ir tu > cara t te r i 
stiche della nasconte borghesia 
f i a m m i n g a . di cui e simbolo 
e incarnazione Ulenspiegel « ca 
va l ie re de l l ' i dea le» . s i . se si 
vuole. ma con I piedi salda-
mento piantat i per t e r r a , r icco 
di tutte le doti di cui ha biso 
gno un abi le cospiratore. un 
agitatore politico, insomma un 
crande capo popolo: e capace. 
- i . d'ogni sacrif icio. ma a l tern 
po stesso amico della b u m a 
tavola e pron'o a coal iere osni 
occasione d 'avventura galan 'e 

DalF Italia e dalPestero 
Le voci e i ricordi di Neruda, Capitini e del sindaco della sua citta natale 
Telegrammi dal Vietnam, dalla Citta sovietica Togliatti, dalla Lituania 

La personality e I' opera dei 
compianto compagno Ahcata con 
tinuano ad es>ere ncorrfate coo 
prc.fonda commozione nei mes-
«;apRi rhe nuinero<;t «ono perve 
nuti nei siomi «cor<i e «eamtano 
tultora a eumsere dall ' Itaha e 
dall eMero alia famiciia al Par 
tito e al no<tro giornale 

ll poe:a PaWo Nerutia insieme 
con Matilde Neruda ha telegra 
fato: « Per M a n o Alicata. ama 
to compagno. noslro ricordo e no 
5tro dolore. Al Partito Comum 
sta Italiano nostro saluto e con 
doghanze» Hanno inviato un 
messaggio il «cgretano e 1 mem 
b n dei Comitato Cenlrale del 
Partito Comunis'.a Lituano (Ln io 
ne Sovietica): c Una morte pre
matura na strappato il noto fi
glio del PCI lamico fedeie del 
noslro paese l-a perdita dei co 
mun.sti e de. popolo italiano e 
condivisa dai comuniMi e dal 
oopo.o del nostro paese Quests 
notizia colpisce soprattutto quel 
le persone della nostra Repub 
blica che tre mesi fa 51 sono 
incontrate col compagno Alica 
ta durante il suo «o»;giomo nei 
la Lituania sovietica » Hanno te-
iegrnfato dal Vietnam il redal-
tore capo del giornale \hon Dan 
e dalla Citta Togliatti 1] comi 
tato cittadino dei PCUS a nome 
di tutti 1 cornunisti e lav ora ton 

della citta sovietica. 1 
DaT.a Svizzera ha mv-.gto un 

mes>.i«4:o il CC del Partito del 
'avoro 

Nun"»er«^e !e roci degli espo 
nent; del mondo culturale itaiia 
no Fra gli a l t n Aide Capi 
:,ni ii.» Ps>r.i2ia scr »e * Ne, 
la m a attivita di an t i f a -a 
sta spccia.mente tra 1 gova-
ni dal I9J1 al 1W2 - quando 
fut arrestato —. ho incontrato 
piu volte .Ntano Alicata. che ven 
ne anche a Perugia con altri gio-
vani; !o ncordo chian*^irr»o nel 
mio «tudio *otto la torre comu 
nale Ancora non era comuni«ta. 
Ma era gia in un gnippo attivo 
Ricordo am he un mcontro di ami 
ci a ca«a sua. a Roma, e e'era 
Rufahni e a l t n La prontezza e 
la vivacita del suo ingesjno. il 
suo gusto umanMico si \en iva 
ro arricchendo <empre piu di im 
negni pratici Vogito ncordare 
anche la collaborazione da lui 
data quando misi mano alia co 
stituzione dell ADESSPI . proprio 
per esortazione sua e di a l t n . 
comunicti. <ociali 'ti. radical) e in 
dipondenti e il suo *a!do inter 
vento nella riunione coMitutiva ». 

E il musici*ta Carlo Zecchi: 
t Conobhi M a n o Alicata per 
studiere t problemi nguar-
danti la nostra penetrazione 
artistica e culturale in Cina ed 
ebbi subito la sensazione di txo-

Vdrmi di fronte a un uoi.10 pre 
paraTi-simo. dalla cultura vasta 
e profonda che non temeva difti 
cu'Ah pronto a dare il rrrglic d. 
se s.te--o per la nu^sior.c di af 
fratcllarr.en;o dei popoh II ri 
crvdo di quelle ore di <cambi, di 
opinion), di prog€',ti d arte e in 
canc-cllabiie nella mia memona » 

Har.no inoltre inviato telegram 
mi e messacgi: i professori uni 
rers i tan Ancelo M a n a Kipeilmo 
Gartano Trombatore. Francesco 
Campana, direttore della riv.sta 
« Nord Si.d », Cesare Luponm e 
Nino (iaeta che fu. con Alicata. 
direttore della < Voce » K inoitre: 
lo scnttore Maniio Cancogm. il 
regi-ta Piero Nelh. il cntico Raf 
fae:e De ( irada il profe>v>re E i 
zo Pesce. il professor Vittor.o 
Paolucci dell Lniversita di Ur-
bmo. gli a w o c a l i e giuri«ti de-
niocratici napoletani. ta p ttrice 
Anna Salvatore I attore Franco 
Parenti . il pittore Giovanni Fu 
magahi. Anna e Gerardo Guer 
n e n a nome di tutto it € Teatro 
Club ». 

Rappresentanti del Parlamento 
e delle assemblee regional! ban 
no inviato espresjioni di cordo 
glio F r a gli a l t n : gli poorevoil 
M a n a Beroetic. .Mano Assennato. 
Brighenti. I^coratolo. Sevenno 
Cavazzini. Rodolfo Guerrini. Pao
lo Suraci. I^jigi Grezzj, Achille 
Stuam. Gina Borelliru, medagha 

d oro della Re.>istenza. 1 depu 
tati e 1 senatori cornunisti del 
Veneto: il senatore (i'acorrro Pel 
legrini: gli assesson regional; si 
ciliam Sjlv-r.o Facone e Ca!o 
Ctro Mangione 

L'on Alberio Folchl. ex m:ni-
stro del Tunsmo ha telegrafato: 
« L'lmprovvisa scomparsa del 
CoKega Mario Alicata. mi ha 
profondamente turbato ed 10 de 
s dero espnmere ai colleghi del 
gruppo comimista il sentimento 
di un profondo dolore. che non 
ha nulla di conven/ionale e che 
discende da vnncoii di cordial ta 
amichevole. sorti ed affermatisi 
r.ei:'as?idua vicenda di rapporti 
spes«o polem ci. sempre impron 
tati a stima e simpatia. I I suo 
rcordo. vivTa certamente in Par 
lamen'o e nel Paese: con Mar io 
Alicata .a vita no'itica ha cer 
tamenie perduto uno degli uommi 
pin dot at 1. ed 1) Suo ultimo di-
«cor«o r.marra come esempio di 
un'onesta umana che da ogni 
parte mcriterehbe di essere me 
d r a t a e segu'ta >. 

Fra gli innymerevoli messaggi 
inviati d2i sindaci. dalle ammi 
nistraziom comunah e provmcia 
l i . Piero Battaglia. sindaco di 
Recgio Calabna. ha telegrafato: 
« A nome deil'ammimstrazione 

comunale di Reggio Calabria e 
mio personale invio vivissime con 
doghanze per la repentina. im 
matura scomparsa dell on. Ma 
n o Alicata che lllustrd. con la 
sua bnllante attivita politica. 
questa nostra citta che gb diede 
1 na'al i >. 

La Redazjone de l l 'Un i ta 
r ingrazia tutt i coloro che 
si sono associati al suo lutto 
per la scomparsa del suo 
Diret tore 

MARIO ALICATA 
I I r ingraz iamento va in 

part icolare a tutte le reda 
zioni dei g i o m a l i cornunisti 
f ra te l l i che ci hanno inviato 
direttamerrte messaggi ' d i 
cordogPo e a tutt i i par la 
m e n t a r i . colleghi giornabsti 
associazioni. ent i . giunte co 
munal i e provincia l i . orga 
nizzazioni d i part i to . c i t tadini 
e compagni che hanno invia • 
to • a l nostro giornale la 

• espressione del le loro con 
doglianze. 

R o m a , 10 d icembr t 1 H * . 

e in un senso ben piu concreio 
di quello di Don Chisciotte. Ne 
e in enntraddizione con questi 
t ra t t i . ma vitol esspre solo un 
segno della complessit.'i del 
l'« anima della F iandra ». il 
suo tenero inesaunhi lo e sem 
pre intatto amore per Nele. 
la giovinetfa che * della m^idre 
F iandra e il cuoro ». e che e 
senza dubbio. insieme al ia sua 
m a m m a Kathelmo. t ras ienmon 
te sconvolta dalla fol l ia . il por-
sonaggio piu t ipicamento ro 
mant icn del ronmn/o . D'altro 
canto, il nesso dialett ico Ulen 
spiegel L a m m e ( i l cui * buon 
senso > e volto soprattutto a 
met tere in luce, ol l -o la d i f f i 
den /a pojitilaie verso i siiinn 
r i . verso i nobil i . I 'orrore |K»r 
la auer ra . accol lata e suhita 
|K*rche nccossaria. ma alia qua 
le si contrapiKine sempre il 
<02iio d'una tranqti i l la vita f i 
mi l i a ro ) non e I'uiiico p il piu 
imnortanto del roi i i . in/o. ( o m e 
nel Don Chmrinttp il nesso f ra 
costui e Sancio Panba . Ne l ro 
manzo del De Coster c"e un 
al t ro nesso dnminante . ed e 
qupllo. contini iamente r icorren 
te. f ra Ulensp'euel . il combat 
tente per la l ibor la . simbolo 
del popolo e della F i a n d - a . e 
F i l ippo IT. il t i ranno di M a 
dr id . concnlcatore della l ibera 
coscienza e deH'indipenderi7a 
f i a m m i n s a . il cui r i t rat to. co 
struito dal De Confer attra 
ver=o una serie d ; vori o jvopr i 
» p.innelli » p ; t t o n n . tx f ra le 
cose piu p,)tenli del roman /o e 
r is ra l fa ptoprjo ppr l'od :o fe 
roee d i e lo an ima . I 'art i f ic io 
let terar io eon cui il Do Coster 
ha voluto instaurate una soria 
di al legorico svolgimento * p i 
ral lelo » del la vi ta di (Men 
spieL'el e del la vita d i F i l ip 
po IT. A cominciare dal mo 
mento della nascita. contempo 
"anon, e del battesimo ( in nuol 
I'epoca la famig l ia di Ulen 
spiegel o ancora cat fo l ica) . che 
per Ulenspiegel si dispiega at 
t raver«o tutta una serie di al 
legre avventure e disavventu 
re, ment re il battesimo del l ' In 
fante avviene nel periodo del 
lutto che la Corte. per ordine 
di Car lo V , prendo in conse-
guenza del sacco di Roma. 
operato dal le soldatesdie e da i 
capi tani de l l ' imperatoro . sicche 
F i l ippo I I viene * battezzato 
nelle sue fasce bianche. che 
sono fasce del lutto r e g a l e » 

In tal modo fin dal l ' inizio 
del la sua esistenza un « situ" 
stro presagio» s'accende sul 
« carnefice della F i a n d r a ». ne 
potrebb'esscre a l t r i m e n t i . per 
che egl i sta t in al io » con « i 
mangia tor i dei popoli ». intenti 
a passare la loro vi ta « a ope 
r a r e il ma le con bat tagl ie . an 
gherie ed a l t r i a r b i t r i ». 

Al suo confrontn. Ulenspie 
gel sta < in basso >. con « le 
v i t t ime > M a egli e vennto 
a l ia luce in tin momento di 
svolta della s tor ia : quando 
« le v i t t ime > comineiano a 
mettersi in movimento. ad or-
ganizzars i . a c a m m i n a r e Cer 
to. lunga e la st rada che esse 
hanno da percorrere . M a che 
importa? Ulenspiegel . i l figlio 
del popolo. non per niente. 
nella leggenda f iamminga . e 
nel romanzo di D e Coster, e 
t sempre giovane e t'mmor-
tale > 

(1) II Lazzanllo de Tormes e 
un romanzo spagnolo. c/i autore 
woto. apparso nel J5-J2. capo*ti 
P'te delta cn^tddcttn letteratura 
t picare%ca » (ri-ii * picnn ». uo 
mini di e*tranone sociale fjnpo 
laresca. anzi dei piu mfi'm strait 
social), che ne *ono prata?om<ti): 
il Smiplicissimus e un romanzo 
m prn*a di H G Ch. ion Grim 
mahhau^en. cnn<tri"Tato il mas 
simo capolarnro della letteratura 
tedesca del XVII secolo e torse 
la piti alia espremone della let 
teratura epica m questa linaua 
11 rapporto che *i stabihsce di 
solito fra Ulenspiepei e t/ primo 
di questi due romanzi si oaia 
sal fatto che I'eroe del I,a77anllo 
de Tormes 4 anch egli un fioho 
del popolo che corre Van entura. 
a mo' dei caialieri erranti. per 
soddisfare la fame e 1 propn 61 
soqm piu isiintm Ma Lazzanllo 
non e mo*to da ne^uno Oeqli 
ideali rnoluzmnnri e valrwttici 
da cui 4 TTIO«SO ( l*>n*v,eo<>l Me 
no e*teriore e il rapporto col 
Simp!ic,5simiis M H /o r« vitro p'-r 
che\ questo rorr.a'iio ha per st>n 

do la guerra d> 1 tre'it anm m 
Germama, giirrra stretlamrnic 
eolleiiii a qwlto tit Finnrtra en 
e altrai er»o \e , i ( ( . nmmrrat 
che vicenae che d protaooni'Sa 
comp e le sue esperunze di nia 
E' aa notare perd che se Sim 
plicissimus, all'mizio ignore del 
bene e del male, ha per que<lo 
r*rso qualco%a che lo pud fare 
a*<nmial*are art Ulewpieoel. e 
anche vero che assai dnersa 4 
la msinr.e del mondo ch egli *i 
viene costruendo. <icc'-e nor, a 
raso fmi'ice anacorela 

<2) Max Wetter (KM 1920). so 
cioloao ed economist a tedesco it 
cui nome resta legato, oltre che 
alia rtforma concettuate e ne 
todoloaica dealt <lurii tooolop.ci. 
aoh studt fonrlamentali ch eoh 
ded'Cd — sia purr da un punto 
di n^ta umlaterile e ^o^anzml 
mente tdealisvco — at rapporti 
tra riforma protestante e na*etta 
del cap'talnmo motiervo. collo 
candn egli alia radice dello « .*pi 
nto camtahstico» la concezione 
protestante (e pui prectsamente 
calnnifta) del lavoro come tx> 
caztone e del profitto come sepno 
della benecolenza divina. La sua 

1 opera « L'etica del protestante 
simo e lo spirito del cap,tal ismo > 
lu pubbheata nel 1905 ed i tra-
dotta anch* in italiano. 

UNA LOTTA PER 
L'UOMOEIN 

NOME DELL UOMO 
Con ah anni, col tempo della 

tua rita ora COM hrutalmenle in 
terrottu. Marto Alien to avrebbe 
aruto modo dt riasiumere e di 
indicate nella propria storta il 
camnwio c/> MHO <ciitton- che 
I'esercizio della poesia e dell'ar 
te. quale impeguo di renfd . por 
la a combattere in di/esri del 
I'uomo e a nome suo Forse 
Kali stesso avrebbe tcritto que
sta Vuifitno- dai libri dt w»i paese 
idcalv alia vita </i 1/11 pnete real?: 
dalle tt'tnpene dealt ittidt tuna 
mstici all'upertura delle contrail 
diztont riventt m cut tt oant pat 
io ven.o il sua nwatlu I tmino 
e impeddo. ottacolato danh m- < 
ferptsi creatt a mantenerln ( j \ w | 
vito alia toanezione e alia u:no | 
ranza | 

Alicata ai'i'i'd aid mo^trato che 
I'essere noma politico e, per un 
comhattetite della cultura. ?/ suo 
modo di volere cite, nella storia. 
il fine dt onm conwcetiza vin una 
sorirfri libera, emtale. in nome 
dot talon uinani die Vespriwo 
>m e non dei mitt che ne assom 
mano le ru man' e te •irotnmes 
^e: at eta 01a nio^trato che 
/ 'i 's«ere iioinn di cultura e per 
tin tiomo politico il KUO VUHU) 
di rtennoscere e ill ircaltare 1/ 
1 aline dt einerqenza di rmnota 
mento che e 111 onm affetmazto 
ne di lentu tatla propria dalla 
voe^ia e dall'arte 

In questo seuvo. efllt lia scritto 
la sua storia di stttdtow di crt 
two militante. dt uotno della lie-
fistenza di dirtuente dt partito: 
e cost 1101 lo ricorderema lucido 
dt ainhtzwtie appassionato di ra 
fiione nel partectpare, col suo 
esspre scrittore e col suo essere 
tiomo politico insieme. all'unico 

modo di dtrsl e di essere comu-
ntsta. pronunciando nella parola 
I'tmiteano del fatto e nel fatto 
destando ancora Vitisoraere d$l-
la parola. direi sntdando Vasso-
lutismo idealistico nella rcalid 
della condtzione umana. Id dove 
I'uomo e misura dell'uomo. cam-
mino effettito del suo larsi e 
del suo pro'jredire m una so 
cieta avicrsa 

Gli era di it twain la coscienza 
prnfonda che euli aveva del suo 
essere titeridtnnah'. e nieridionale 
consapeiole dell' abbietto stru 
mento che il pnteie ccannmico 
e politico ta dell noma di cult ma. 
duetto sjicsso contra la patera 
aente e I'oscttra ptoiincui dalla 
quale proviene 

Dird che la nolizta della sun 
morte. appresa tardt. mi ha nctn 
pito dt soomeiito Con Gianne 
I'intor. con Mttscetta. con In-
arao. con Guttuso, con Trantlia-
dart, con Mario Socratc con Ca 
lamandiei. con LaunceUa. eali 
tu nella staaione romana tlella 
popsia e dell'nrte nata t;id nella 
auerra Vesetnpto dt una coscien 
za aperia che ansiosaniente cer 
cava e svelavn net testt il seano 
dell'umatia i>resen;a dello sent 
tore il valort delle domamtp, 
I nnsut 'telle rtsposle con cm ri-
nitiarei" I'tnquieta snrieta itaha 
na del tempo, orinai alio stroma 
delle sup nhitutlim e della .sua 
catltva coscienza L'na stctnione 
itidimenlicahile. i>e< In di(lieile 
speranza che ci tenue mutt e che 
orn m 1 la dire anwo 1/ scoretn 
dolore con cm snluto la sun me 
tnoria 

Alfonso Gatto 

Con scriffi di Gian Carlo Pajeila e Paolo Bufalini 

La figura di 
Alicata rievocata 

da «Rinascita» 
M a n o Audi ta — scrive Gian 

Carlo Pdjetta cu Rtnascita (10 di
cembre) — apparteneva alia ge-
neraz.one che negli ultimi anni 
della dittatura fascista. con la 
sua insofferen/a. con le sue cri 
tiche. con la ncerca ma soprat
tutto con razione ha dimostra'o 
come fo=;sp viva in Italia la pos 
sibiliti\ della nnascita: « Era 
ui 'a l t ra una I I I IO IM eetierazione 
di cornunisti. nei confronti della 
nostra 'lella quale la storia ave-
v<i gia fusi 1 compagni che ave-
vano militato prima della fon-
d i / ione del partito con quelli <*he 
vi e-ano entrati negli anni venti 
o negli anni trenta 

* Dell ' ncontro con questi g,o 
v.in' ahhiamo parlnto piu volte e 
ere In che dovremmo tornare a 
parla m e Fu forse ia prova p'i) 
Crande de l l i oaaicitft di nnno 
v T = i e d' r.iffor7arsi del nostro 
n i ' t i to Fu la p-ova di tma dot-
f i n . i e di una polit-ca capac di 
mr dpre nel'.i realta e di svol 
?e-si in una co ' tn i rone oreant7 
7.1'iva e in una azione rivoluzio-
m r i a tali da p^spr*1 un pjnto di 
apn'Oito di ch1 andava cercando 
la hbe-fa e a I tempo stesso la 
hasp ner lavorare per lottare 
o°r ro!o-o che non si acquietava 
no con |p nostalffie o nnn voleva 
no v vp-e nella rosfnz'oie de^h 
schpm' * 

II Partito. avanzando sulla via 
in I c i t a da Gramsci. da Togliatti 
sppoe fare, e lo sepnero fare 
compii?ni comp Mario Alicata 
« un'opera per molti aspetti on-
cinale. anche al confronto di 
q IP1!O che fecero o 'entarono le 
avanzuardie rivoluzionarie in al 
t r i piesi I .a cultura nazionale 
qie!la che cbiamavamo la cui 
turn harahpse ' e not m< pT-p an 
corn ozsi che 1'. tp rm'np foise il 
Ipci'ol nnn fu coi^dp-ata come 
tin t>e>o 'I' c-ii sharar /ar* ' : il rw> 
s'ro ion f i mat un at'acco di ico 
"<v:ast! P a - t r e da; di dentro 
neaarr ne. sei^o di superare. 
rHis-p-ie-p 1! -e-i=o d^lla t 'ona 
<'o«i rt^ comp-Tf ie -v : il prespn 
'e: ecco q iei!o che abrjiamo vo 
! i to » 

An-he P a o o Bufaiini ricorda 
< ] Rina-ciia .1 comp3gno Al ca 
t.i M.i-'o Aer.ita — «-2 1 srrivp -
era. q -n i - io 'o conoSS: s»ulen»e 
di !e".»-e an' f i -c .s 'a . d: forma 
zone foiia-rh^fiM.mente idealisU 
ca. ma con >n o-:ent^mento nu 
tnto d. c-iltura s'or.ca. d; s«na 
p-epara7,one fi.'oio.^.ca. di una 
vas?a c<*ioscpTza deila Ie?teratu 
-.1 e de.Tarte- « C 6 che mi col 
r> -< - r-pensanio a quegli anni. 
»• che .'e ciT.;!ten-*-che decisive 

I^ I . J «is r>e-=of.a e-a-vo ;e stes 
-e d: -~>zz: Vn 'JOTIO d: azcoe. 
-i-»'jV) •!• ..na f.>- -.- T U pj-.-.one 
i l » ' i » c i e 'o r̂> ",.">va *em?-e a 
• - - " ' r e . a,'-.->»^"-o u-o -forzo 
•"*••.*.-» e :<> V M f.r\ pens:e 
>••» e o-..,i -.o.«.va S'.\r1 sce.te 
1 —.d T.zro d pro-r>e'?iva che 

'.•*S-«-Q ai tem,->o »tes-o sce.te pô  
"K.ie c j . f i r a l e mo-a.: e sj 
.id j ---se-o ne l l 'a /one t.irr.e 

G-a (J .r.fj'.e r .« ! i anni del 
l L n n e r s i i a . Alicata un.va ad 
una s0*jd.» cultura umani«;;ca e 
vtonca 1 interes^^ per la realta 
contemrioranea per tutto ci6 
che di n-jovo si produceva e an 
n,inc:av,i nell ar»e. ne'la pop 
sia. nella ^ifr.z.i rvplla sorieta 
e r.*»!ld lo'la politict su «ca 
la mondiale K anrhe q ie!,'a 
sua caraitenstica eg!- ha ron 
jervato e svduppato neijli anni 
success v i : « n suo « «toncismo 
nvolii7ionano » era perr-orso e 
anirru'o da una for'e vena di 
illummi^mo. di democrat if ismo 
ff'acohino dt cm si r/rnvario ac 
cent! anche r.rl di«corso di 
A«ri^en'o p r o i u n ' n t n a'la Ca 
mera poehe ore prima di rr,on 
re Cio ha fatto si che divenuto 
m a r r . - ' a ecoiom s«a po?e-.se por 
tare nei lavoro di dire7iorie cui 
turale e nei;a battaglia politica e 
ideale del partito un orjentamento 
che lo distingueva in un doppio 
senso: ne! sen*o di tendere a no r 

tare avanti il nnnmamento del 
la nostra cultura sulla Iinea del 
marxismo, senza rompere il con-

tatto con qiiiinio di megho ave
va saputo elahorare Id cultu-
i a t iadr/ ionale: e. al tempo stes 
so. nel senso di una apertuia 
ad ogni nuova es ivnen/a eul'u-
rale che appansse sena e c<«-
tente at fondatneiiti ide.iii della 
sua fnrrnazinne e della lotta per 
I J dem(K-ra7ia e il socialisino 1. 

< Furono — rieoida ancora 
Buralmi — anni di disetissione 
intensissima. appassionata. 11-
sorosa La fllosotia di Troce ei 
appariva non piu un >-istenia 
compiuto e olimpico. ma lo swil-
gimento di un jieiisioio ncco di 
contraddi/ioni e drammattcn K 
in Labnoln. e in quello che si 
leggeva di M,.rx, e nelle eo>e 
che i (omunisti, come Bruno 
Sanguined 1. ci dicevano o. co 
me Gioigio Amendola e Pietro 
(JriTone ei mandavano a dire dal 
conlino trovavamo puntt su cm 
si poteva far leva per r- i t ie. i ip 
Croce dall'interno mentre. al 
tempo stesso urgeva In contrad 
di7ione tra < la religione dplla 
liberta > e la real In di una tra-
di/ione liberal democratICJ che 
non aveva saputo impedire la 
vittona del fasri>mo e non s,i. 
peva in i icare la via per ahbat-
terlo. 

•Cosi. da prima, cl trovammo a 
flanco dei cornunisti nella lo"ta. 
enlrammo nella organizzazione 
comunista. ne accettammo le di . 
rettive di azione e la diMipiin. i . 
ixii a poco a poco. a t»ravewi 
una lunga ncerca e lespenen/a 
dplla lotta. diventammo marxisti 
e cornunisti: nnn tutti. ma la 
maggior parte dei giovani mtel-
lettuali antifasnsti di allora: al
cuni prima, come Aldo Natoli. 
Lucio l^mibarrio Radice altri on 
po' dopo. come Pietro Amendola 
e 10 stesso e poi Mario Ahc.ra . 
Pietro Ingrao. Antonello T rwn-
badon e tanti a l tn (Jue=to mo 
vimento non si fermo piu non 
fu rnai interrotto. nonost.mle I * 
successive ondate di arre>-ti r.pl 
suo sviluppo continuo. pohtiio 
organiz/ . i iuo cultiir.de idea's 

- tra il "16 »• il A.t —. e «focio. 
tome com.rfjnente deci^va nel 
movimpolo e.ipfii'-ta e nella t e 
sisfpn/a romana* M a n o Alicata 
— di cm Bufalim ricorda a q ie 
sto punto la f ra t r ina a m i c i a 
con Antonio Ameniol.f — si era 
in'anto impegnato M*ninre oiu 
nell azione pf»litita nt l l . ittiviia 
organizzativa cospirativa di di 
rtgente rivolii7ionar.o t l^i s , j a 

capacita di lavoro era soj-p-pn-
dente. Studente universitario e 
poi a«sistenTe di Sapegno. m<« 
i?nava al liceo. si occu[«ava di 
cinema e di art i riguralive; col-
laborava con f.nrhino Viscnnti 
alia sceneacia'ura di O s-ess-o-
ne: fondava e J m K t t d con Car
lo M i w e t t a una r iv i i 'a di cn -
' :ra letttraria lui ruota. conn 
«t -va t- fr*q-jpniavd rit-cme e 
decine di intellett'.ali e di Mu 
dent 1 p r»i ,1i OIK 'a i romani 
'Pompilio Volinart Rol»er'o Far-
ti Giovanni Valriaicm Fernan
do Me. .1 ed a l t r i ) . Inranto s- -e-
rava a i l i appuniame-.ti clar'!<>-
s*ini. pdrtecirmM alle lun^he 
nunioni e d.-fu*«iom nei pic< oli 
Zrupp: che <i venivano co-ti-
tueido s<-T.p-e p;u n imeros:. 

Non S; r f iutava mai ad al 
c m .nrarico anrhe '1 p ii mo-
desto Era !ui che andava in al-
tre citta italiane. a Fircnze a 
P*ru«.a. a Bologna, per stabili- , 
re cril!egamen«i cor. 1 vecchi 
compjgni e a l tn gruppi di m-
tf l lettual i antifascisti. Kra lui. 
e,k aliora. che finiva co: pren 
dere I ' .nrdnco pnncipale di re-
diifere documenti — tipo tesi — 
che dovevapo servire a precisa
re Ie nos're posizioni I redat-
'ori di document! erano Mario 
Micata P'rtro Ingrao con la 
roilaborazione di aJcum a l t n . 
rome M. i^ imo A:o si e Anton o 
Giolnti e con un m:o contnbu 
to che pero. era assai piii di 
discussione che di serittura. 
Quante volte Mario amava r> 
cordare. in questi ultimi anni. « 
me e a Pietro Ingrao. questo 
"nostro destino " . quando ci si«. 
mo ritrovati Insieme a lavorar* 
alia prcparazione di documenti 
del partito! ». 
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