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LA DC E I GIOVANI 

Stanza dei bottoni 
e stanza 
dei manganelli 
La DC ha ormai scelto 

apertamente la strada della 
provocazione c della rissa 
con l'evidente seopo di ot-
tcnere una copcrtura a de-
stra e di rendere ancora 
piii pesanto e umiliantc il 
ricatto nei confront! dei so
cialist!. In sostanza, con to 
inaudite cariche della po-
lizia contro il movimento 
universitario romano, la DC 
ha dimostrato di cssere di-
sposta a bastonare uno stu-
dente democratico pur di 
raccattare il voto di un fa-
ficista o di un monarchico. 
Per questa strada si giunge 
rapidamente, come ha rive-
lato Ferruccio Parri, alle se-
vizie e alia tortura, alia 
fabbricazione delle provoca-
zioni e a tutto l'armamen-
tario poliziesco dei momen-
ti piu neri del centrismo e 
dello scelbismo. 

In ' questa situazione i 
nocialisti dimostrano di 
non c contare » assolutamen-
te nulla nella «stanza dei 
bottoni » mentre la DC tie-
ne saldamcnte nelle mani le 
chiavi della < stanza dei 
manganelli ». Molte hanalita 
pseudo-teoriche di cui hanno 
fatto sfoggio i dirigenti de-
mocristiani nella prima fase 
delle tribune clettorali, pre-
scntandosi come dei peni-
tenti in cerca di compren-
sione, sono, nel giro di po-
chi giorni, andate a farsi 
benedire, e con loro sono 
andati a farsi benedire lo 
« Stato neutro », lo « Stato 
garante dei rapporti», e al-
tre simili sciocchezze. I fatti 
di Roma dimostrano che nei 
momenti decisivi tutto l'ap-
parato coercitivo dello Stato 
viene gettato sul piatto del
la bilancia e al servizio de-
gli interfssi costituiti delle 
classi sfruttatrici. 

Dietro il paravento di 
una liberta astratta, che nei 
limiti in cui esiste e il ri-
sultato della forte presenza 
comunista nella societa ita-
liana, ogni giorno le force 
della reazione, che si anni-
dano nella DC, ordiscono le 
loro manovre e i loro piani, 
utilizzando a tal fine tutti 
gli strumenti a loro disposi-
zione. E non ci riferiamo 
soltanto alia polizia ma an-
che all'iitilizzazione degli 
strumenti della comunicazio-
ne di massa. che in una so
cieta capitalistica avanzata 
sono un momento decisivo 
della coercizione, come han
no capito bene gli universi-
tari tedeschi individuando 
nella catena editoriale di 
Springer un avversario e 
una fonte permanente di 
odio e di violenza. Le no-
tizie vengono cancellate a 
piacerc: puo accadere, in 
questo modo, che uno dei 
capi della Resistenza italia-
na lanci un appello dram-
matico, perche un giovane 
viene torturato, e che la TV 
non ne parli, perche quel-
1'appello non fa notizia e 
perche le coscienze possa-
no quindi scegliere libera-
mente. Le parole perdono 
cos! il loro significato ori-
ginario. La liberta e valida 
per chi dissente solo se non 
si dissente, e 1'autonomia e 
rispettabile solo se rispet-
tosa della democrazia cri-
stiana. 

Questa e, in sostanza, la 
concezione della liberta del 
massimo partito governati-
vo. concezione ampiamente 
confermata dal Popolo in 
un suo curioso corsivo di 
*palla, di alcuni giorni or 
nono. in cui si invitano i 
giovani a difendere la loro 

autonomia. In concreto, que-
sti campioni della demo
crazia, rivolgendosi agli uni-
versitari romani sostengono 
una cosa semplicissima: 
noi siamo stati i primi ad 
apprezzare i vostri fermen-
ti — essi dicono — e que-
sti fermenti ci andavano 
bene fino a che sembrava 
che il vostro obiettivo prin-
cipale fosse quello di dar 
fastidio ai comunisti; ma 
ora volete incontrare gli 
operai, partecipate alle ma-
nifestazioni del Primo Mag
gio; ebbene tutto cio «ci 
sembra — se ripensiamo 
alle prospettive iniziali — 
un ripiegamento che sa di 
sconfitta ». A parte l'insop-
portabile odore di gesui-
tismo che trasuda da questo 
modo di argomentare, cio 
che diventa a questo pun-
to persino grottesco e il 
richiamo a «quella gelosa 
autonomia, che all'inizio era 
stata assunta come dato 
nuovo del mondo studen-
tesco ». 

Per la DC autonomia vuol 
dire semplicemente — e se 
non ci credete chiedetelo ai 
socialisti che hanno impa-
rato a memoria il vocabo-
lario doroteo — rottura non 
solo con i comunisti, ma 
anche con gli operai e con 
i sindacati. Come stupirsi 
allora se si riempiono ogni 
giorno la bocca con parole 
come liberta e autonomia? 
In bocca dei DC quelle pa
role hanno un significato 
diverso: sanno di gattabuia, 
di celle di sicurezza, hanno 
il sapore poco piacevole del 
manganello. 

Noi invece rispettiamo la 
autonomia del movimento 
studentesco anche quando, 
con sommo piacere dei dc, 
le posizioni del movimento 
si differenziano dalle no-
stre; e per questo inten-
diamo stabilire con il movi
mento universitario un rap-
porto non paternalistico ma 
di aperta discussione, da 
condursi su un piano di pa-
rita e con la consapevo-
lezza dei contrasti che an
cora esistono. Per questo 
noi riteniamo, a differenza 
de II Popolo, che l'incontro 
di migliaia di studenti con 
i lavoratori, che si e stabi-
lito in tutte le piazze d l ta -
lia in occasione del Primo 
Maggio, sia stato un momen
to importante nella matura-
zione democratica della co-
scienza delle nuove gene-
razioni studentesche, anche 
se questo puo dispiacere al 
quotidiano del partito dei 
padroni. 

Ecco perch5 non sentia-
mo nessun bisogno di rivol-
gere appelli paternalistici 
ai giovani ma, al contrario, 
chiediamo loro di essere 
protagonisti, di lottare per 
cambiare il mondo, di co-
struire in Italia una societa 
socialista fatta a loro mi-
sura. L'autonomia dei mo-
vimenti di massa e quindi 
parte integrante della no
stra concezione della lotta 
politica ed e parte integran
te della nostra concezione 
di una societa socialista non 
statalista, non accentratri-
ce, non burocratica e in cui 
tutto il potere non sia del 
partito unico. Per questo le 
speranze e le attese dei gio
vani sono destinate a incon-
trarsi con le lotte di tutte 
le forze democratiche lai-
che e cattoliche che credono 
e combattono per una so
cieta migliore. 

Achille Occhetto 

VIAGGIO NELL'ITALIA CHE VOTA LA TOSCANA iTestimonianza 

La palude del centro - sinistra 
> industriale e crisi nelle campagne - Gli 

- E' possibile un'alternativa di sinistra 

Meschine fdide clientelari tra i dirigenti dei partiti governativi - Smobilitazione 

oscuri giochi di Fanfani - Democrazia cristiana e PSU vorrebbero « continuare » 

MADRID — Uno dei numerosi eptsodi delle giornate di proteste di Madrid. Sulla Gran Via un giovane reagisce energicamente 
alia intimazione di una guardia civile di non fermarsi per la strada. Intorno al gruppetto i dimostranti avevano cominciato 
a gridare: c liberta » 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 3 

11 gingillo che la ptena del-
I'Amo si porta via nel no-
vembre '66 era — fu detto — 
la macchina dello Stato. 11 
fiutne che debordo oltre i li
miti previsti dai posti di 
guardia salt a quote beffar-
de. inzuppo gli scartafaggi 
della burocrazia ministeriale, 
annaffid I'ignavia dell'ammini-
strazione pubblica e si diver-
ti a sbriciolare Vorganizzazio-
ne prefettizia e i servizi del
la « vigilanza » ufficiale. La 
genie si dijese meglio che 
pote\ con le proprie mani e 
con gli istituti di soccorso in-
ventati U per li, i « comitati 
di quartiere *. Un decentra-
mento spontaneo nacque, rio-
ne per rione. nel giro di po-
che ore. Un decentramento de 
jure non e'e ancora, diciotto 
mesi dopo, perche bisogna che 
una delibera di Palazzo Vec-
chio diventi esecutiva. 

Da allora e'e chi non vuol 
piu tornare nelle sue abita-
zioni di Santa Croce e di Ga-
vinana. Si sa benissimo che 
la citta e indifesa. Sono state 
appena ripristinate le « spal-
lette > dell'Arno e per il resto 
tutto e lasciato all'arbitrio 
della sorte. A monte non si 
fanno opere di sistemazione 
idraulica e forestale e la cam-
pagna si svuota del materiale 
piu prezioso. Vuomo. Lo Stato 
che spari nella « grande piog-
gia » era dilettantesco e pia-
gnone. Ma lo Stato che « do
po la catastrofe » continua a 
scommettere sul caso. dov'e? 

11 24 aorile. a Firenze. si c 
rivisto Moro. Egli ha parlato 
alia deslra toscana rabbonen-
dola con profferte di « conti-
nuita » moderata. D'altra par
te egli e il patrono di una al-
leanza che ha gia scavalcato 
la polemica dei liberali ac-
quistandone i voti a Palazzo 
Vecchio. La DC ribatte a Ma-
lagodi che la vera destra e 
dorotea. A sua volta il doro-
teismo t chiama > la socialde-
mocrazia e da questo incro-
cio il centro-sinistra esce al
io stato puro, formula di po
tere e basta. Un qualsiasi 
Bausi sta al posto che /« di 
La Pira; Enzo Enrtques Agno-
letli si e tolto dal gioco e gli 
uomini che avanzano sono dei 
capi-clientele, collettori di pre
fererne. La politica che sca-
de a mestiere corrompe i tra-
dizionali profili ideologici. il 
filone del vecchio popolarkmo 
cattolico si smarrisce in una 
opaca gestione del sottogover-
no- 11 PSU si converte in par
tito concorrenziale mutuando 
dalla DC anche le norme del 
costume inferno, dei rapporti 
tra le correnti e tra i leaders. 

Durante la preparazione del
le liste hanno fatto rumore 
due € casi » toscani. Fanfani 
ha addirittura minacciato di 
ritirarsi dalla gara pur di riu-
scire a includere nella rosa 
dei candidati uno dei suoi ami-
ci. il senese Bardotti. Su una 
questione tutto sommato se-
condaria s'e accesa una dispu-
ta che ha fatto accorrere la 
segreteria del partito. Tutti 
hanno capito che il c caso > 
nasceva da vroblemi molto 
piii grossi: Fanfani. infatti. 
ha continuato a fare discord 
in trasparente polemica con 
Moro e con gli * error!» della 
legislature. 11 suo linguaggio 
e sempre allusivo. ma la cri-
tica e cosi sapientemente ge-
nerica che mentre raggiunge 

IL P.S.U. ORGANIZZA CONVOGLI ALLA MANIERA DELLA D.C. 

Preparatio treni «rosa» e «bianctii»: 
ma anche dal Belgio si torna per votare P. C.L 

Dal nostro inviato 
BRUXELLES. 3 

Un «treno bianco» e un 
«treno rosa >. oltre quelli nor-
mali. per gli olettori emigra 
ti in Belgio che vorranno es
sere in Italia il 19 maggio? Ma 
si. II c treno bianco > non e 
una novita. I democnstiam lo 
avevano inventato gia nel '63 e 
tutti se ne ncordaoo ancora. 
Giunse bianco sino alia fron-
tiera italiana. poi. di colpo. si 
tinse di rosso: gli emigrati che 
avevano aecettato i biglietti 
gratuiti gentilmente offerti 
dalla DC, a quel punto tiraro-
no fuori dai bagagli decine di 
bandiene e di fazzoletti rossi. 
Fu un tiro crudele giocato ai 
danni dei poveretti che si era-
no dati da fare per orgamzza-
re il viaggK). Si ncordano an 
cora tutti di questa bella sta 
na elettorale e. in primo luo-
00. se ne ncordano gli attivi 
sti delle misstoni cattoliche. Si 
capisce perche. questa volta, 
usano prudenza e quando par-
Uno del treno scmbrano dei 

Iiurati: «I biglietti. per 

carita. non finiscano nelle ma
ni del diavok>». 

La vera novita e. pero. il 
«treno rosa >. Cosi Than bat-
tezzato. scnerzandoci su. i mi-
naton e gli operai. Sono i diri
genti del PSU che 1'hanno or 
gamzzato e che. adesso, cer-
cano di nempirk> anche loro 
dislnbuendo biglietti gratuiti. 
alia maniera democristiana. 
con qualche prudenza. « La pre-
ferenza va data ai tesserati >. 
hanno scntto nelle ctrcolan 
diffuse e spedite a casa degli 
attivisti PSU. 

In siffatto modo. DC e PSU 
stanno conducendo la loro cam-
pagna elettorale fra gli emigra
ti; la DC. per la venta, qui 
come in Germame e in Svizze 
ra. sta anche facendo del suo 
meglio per dissuadere. II cal 
colo e questo: cerchiamo di 
spedire in Italia i fidati. quelli 
che votano sicuramente scudo 
crociato (un treno e abbastan-
za per porta rli tutti). Gli altn 
e meglio die nmangano. C co
si non e raro incontrare i de-
legati del sindacato cattolico 
belga e quelli delle ACLI (par. 
ticolarmente nel Limburgo) in

tent! a descrivere al k>ro udi-
torio tutti i guai che attendono 
gli elettori: treni pieni. spese. 
traghetti per la Sardegna su-
peraffollati. 

Ambasciata e Consolati. dal 
canto loro. non dicono parola. 
Cosa dovrebbero dire? Cosa 
dovrebbero fare? Molte cose. 
Innanzitutto intervenire per di
fendere i diritti politici dei la 
voratori italiani. Anche in Bel
gio. non tutte le fabbnche han
no aocordato i permessi richie-
sti dagli elettori. In aicune. an-
zi. giocando sulla crisi econo-
mica che il paese sta attraver-
sando, le direzkmi cercano di 
impedire le partenze. Alia Ford 
di Genk, nel Limburgo. ci sono 
1500 italiani all'ir>circa. in par
te meridionaH; la direzione ha 
fatto sapere di essere dispo-
sta ad accordare non piu di 
due-tre giorni di permesso. 

<Non si pud garantire il po
sto — dicono i suoi portavoce — 
a chi non tomera entro U tem
po concesso*. 

Diverse fabbrtche della « -
gione di Liegi (nonostante gli 
interventi compiuti da sinda
cati belgi) cercano addinttura 

di rifiutare t permessu Ma 
q^esti awenimenti non sembra 
che mteressrao le autorita ita-
hane. totalmente assenti. quasi 
che le eleziom si svolgessero 
sulla Luna. Hanno fatto molto 
di piu i dirigenti della FGTB 
(la centrale dei sindacati bel 
gi). parttcolannente nella Val-
kxiia. che non tutte le nostre 
autonta messe msieme (mo t̂o 
comprensive. invece nei conf ron-
ti delle difficolta padronali). 

Nel Belgio si calcola che gli 
elettori italiani siano almeno 
80 mila. Nel 1963. secondo ai
cune stime. tomarono in Italia 
per votare non meno di 22 mila 
emigrati. Stavolta dovreobe ao-
dare ancora meglio. < Le elezio-
m sono fortemente sentite — 
mi ha detto un compagno — e 
e'e una grossa mobilitazione 
per 0 rientro in massa. La en 
si economica. i Iicenziamenti 
ed altre obiettive difficolta non 
impediranno il ritorno. Anzi. lo 
stimoleranno >. Si calcola che 
circa 40 mila elettori. cioe il 
50 per cento dell'elettorato. 
nmpatrieranno prima del 19 
maggio. 

D dims politico che favorira 

il ritorno e stato creato quasi 
esclusivamente dal PCI. da ai
cune organizzazioni democrati
che (la c Leonardo da Vinci >. 
l'« Associazione farraglie italia 
ne >. 1"« Associazione per I'ami-
cina italo-belga ») con il contri-
buto generoso dei comunisti 
belgi e della FGTB. Tutu gli 
altn grand] partiti italiani si 
sa rebbero accontentati dell'or-
gamzzazione del c treno bianco > 
e del < treno rosa > (i Consola
ti. al proposito di viaggi non 
sono neppure stati doUti di 
un modesto fondo-spese per aiu-
tare gli elettori che si trovano 
in parDcotari difficolta: ve ne 
sono coo parecchi figli a ca-
rico disoccupati o aUualmente 
ad orario ridotto). cSembrano 
morti tutti >. mi ha detto un 
operakx cSe non fosse per t 
cofTMinisti non ci accorgerem-
mo neppure di trovarci m una 
campagna elettorale >. E" una 
oonstatazione pressocbe gene-
rale. 

II PCL e, del resto. anche 
I'unico partito che ba presen-
tato come candidato alia Ca
mera dei deputati un lavorato-
re emigrato. Non tra mai ac-

caduto prima. Giovanni Vargiu. 
un sardo di Ossi (nel Sassarese). 
36 anni. sposato con tre figli. 
e stato incluao nella lisLa co 
munista di Sassan. AvTebbe do-
vuto essere il candidato dei 
sardi in Belgio; e in realta il 
candidato degli emigrati. sardi 
e non. che si trovano sparsi 
in mezza Europa. Egli e dive 
nuto ui poche settimane molto 
popolare. anche se radio e te-
Ievisione non hanno mai par
lato di lui. Ogni emigrato si 
identinca in Giovanni Vargiu 
perche la sua storia personale 
e uguale. precisa identica. si 
potrebbe dire, a quelle della 
maggior parte, perche Giovanni 
Vargiu. che adesso fa il tipo-
grafo nella piccola tipografia 
di una compagnia di assicura-
zioni. a Bnuelles. se ne ciovet-
te andare dalla sua isola. 

Ad Ossi. che e un paese d: 
cinquemila abitanti. Vargiu non 
pot6 imparare un mestiere e 
tantomeno lavorare. Nato in 
una famiglia di oontadini. fu 
costretto a fare il disoccupeto 
fin quando non decise di im-
barcarsi su un tra ghetto e di 
raggiungere il Belgio. Allora, 

era il 1936. nelle mimere di 
carbone del Limburgo e'era po
sto per la manodopera italia
na. Giovanni Vargiu e rimasto 
a VVatterschei. a fare il mina-
tore. per dieci anni. fino a due 
anni fa. 

c La candidatura — egli di
ce — e stata una grossa sor-
presa anche per me; dimostra 
la grande sensibilita pohtica 
del partito». 

In questi giorni. da diversi 
paesi d'enugrazione. sono giun-
te a casa Vargiu lettere di 
emigrati. Una. in particolare. 
ha commosso fl compagno Var
giu: quella che gli e stata in-
viata coi «migliori e fratemi 
auguri di successo* dai presen-
ti all'assemblea generale della 
< Associazione famiglie italia-
ne» del Limburgo e che reca 
le firme dei rappresentanti 
emiliano• romagnolo. u m b r o , 
abruzzese, campano. toscano. 
tnarchigiano, friulano e sardo. 
I rappresentanti di quasi tutta 
ntalia che emigra. 

Piero Campisi 

Moro finisce anche per « co-
prirlo » davanti all'elettorato. 
Cosi la politica diventa « astu-
zia ». arte astrusa e manipo-
lazionp del consenso. 

Pud compiacere gli < specia
list i ^ ma non edttca lo spi-
rito pubblico, non parla alia 
gente. Oppure d confronto 
strapaesano, guerriglia di bot-
teghe. Mariotti e Cariglia so
no scesi in campo aperto per 
contettdersi il primo posto nel
la graduatoria dei candidati 
a Firenze. I'uno come rappre-
sentante del vecchio PS1, I'aU 
tro come beniamino dei so-
cialdemocratici. La Direzione 
nmionale ha data la preceden-
za a C-ariglia dopo essersi ar-
rovellata per tutto un mese sui 
titoli da premiare: la carica 
di partito, I'anzianita parla-
mentare, Vordine alfabetico? 
Per far posto ai duellanti e 
stato escluso TMgorio dalla 
rota dei papabili mentre a 
Codignala e Pieracc'nn sonn 
stati asseanati i collegi di 
Massa e di Lucca. 

Sicchc la gerarchia stabili 
ta dagli organismi centrali 
contro tutte le indicazioni del
la Federazione ha ora la si-
cura impronta di un nome che 
non appartiene n& al sociali-
smo della tradizione fiorenti-
na ne al socialismo tout court. 
Cariglia e un * americano » di 
Pisfoia. MH personaggio minore 
del provincialismo atlantico. 
Vede I'Eurooa come uno Stato 
della confederazionc stellata e 
I'llRSS come una potenza tar-
tara Ua in tptta snltanto la 
« car'a di Frnncoforte » p un 
pronUiarin dell'anticomunismo 
« stile '4S ». 

Anche il centro-sinistra to
scano ha una sua storia infeli-
CP. Ideaio come un impaslo di 
due t riformismi » & passato 
da un aaniornamento all'altro 
per ripiegare infine su una 
prosaica amministrazione del
la « formula •>. Si e arrampi-
cato al potere locale con al-
terna fortuna innestando sugli 
istituti dell'autogoverno una 
proiezione del comando cen
trale- E' pntrato virtualmente 
in crisi al comune di Firenze 
e ha piantato un commissa-
rio prefettizio a Siena. Vivac-
chia in genere su maqgioran-
ze aduUpraip qua e la da ap-
porli liberali. 

Fallisce, insomma, come 
idea di governo ma anche co
me regime di stabilizzazione 
politica. Chiacchiera di uno 
sviluppo pianificato mentre 
profila la microeconomia del 
lavoro a domicilio. La Tosca
na e mercato di consumo e se-
de di piccola e media produ-
zione industriale volta alia 
esportazione. ma i anche de-
pressione agraria e assentei-
smo del capitate pubblico. Tra 
i vecchi e nuovi rentiers della 
agraria e il capitalismo di 
Stato e un paesaggio econo-
mico molto frastagliato, tut
ta una fascia di piccole e me* 
die imprese. di rapporti pre-
capitalistici, di attivita arti-
gianali, commerciali. turisti-
che. Ma una guida dello svi
luppo, un tipo economico trai-
nante non esiste ancora. Non 
pud csserlo il lavoro contadi-
no subordinato e * non vuole » 
esserlo il capitalismo di Stato. 

Quanto casta questo < equi
libria >? Qualcosa come il 40 
per cento dei territori di mon-
tagna e dell'alta collina e sta
to sacrificato alia distribuzione 
intenstva degli investimenti. 
Ci sono state aspre lotte con
tro i piani di ridimensiona-
mento nelle miniere. alia ex 
€ San Giorgio » di Pistoia. al
ia t Saint Gobain » di Pisa. 
La * Wuehrer > di Firenze ha 
smobilitato, la «Ferromin * 
dell'Argentario & stata abban-
donata. Sui giornali del Nord 
si possono leggere inserzioni 
di questo tipo: c Fatevi una 
ensa rustica e un podere in 
Toscana ». 

Allora perche" «continua
re >? In questo slogan della 
propaganda democristiana i 
la cinica semplificazione di 
un programma. II centro sini
stra che annuncia una riedi-
zione di se stesso non preco-
nizza ni il c tempo breve > 
della c politica delle cose» 
ne il € tempo lungo » delle ri-
forme. E" una ratifica del pas
sato e niente di jriu. ma con 
la pretesa di direntare co-
munque una lituraia dell'or-
ganizzaziove politica E inve
ce tutto torna in disrussione 
perche" lo schieramento ope-
raio e qui una possibile al-
tprnaliva maggioritaria. per-
chi il movimento democrati
co non i aqitazione e conte-
stazione « passionate > ma un 
impiantn di urttiuti autonomi 
e unitari e perchi s'i sre» 
gliato infine un c diisenso» 
della cattolicHa conctHare che 
& t»« audace delle sue elites. 
Anche nel basso clero e'i chi 
overa una distinzione — e 
una scelta — tra Vesercizio 
del ministero pastorale come 
Vintendeva don Milani e i de-
creti della conferenza epiico-
pale. La DC va al 19 magaio 
munita di auguste protezionl, 
ma camincia a mancarle la 
benedizione del prete povero. 

Roberto Romani 

sugli uomini 

Chi 
sono 

Pubblichiamo questa 

lettera che Lucio Lorn-

bardo Radice ha volttto 

inviare al nostro diret-

tore come contributo 

alia conoscenza di due 

dei ranazzi di n.za Co

lour che la voli2ia ha 

voluto trascinare da

vanti ai giudici come 

delinqucnti. 

Caro Maurlzio, 
si dh il caso — ma forse non 
e un caso — che io connsra 
molto bene I due «princlpa-
li imputati i) per 1 «fatti di 
piazza Cavour. Tullio Delia Se 
ta, appena piii che diclotten-
ne e percib sotto processo, 
e Federlco De Luca Coman-
dini, diciassettenne, e porclo 
sottoposto a procedimento 
giudiziario diverso. Diro dl 
piu: non solo sono amico por-
sonale dei due giovani. aml-
ei dei nuei figli. freciuantato-
ri della mla casa, ma 11 co-
nosco sin da Quando erano 
bambini, perche' amico Intl-
mo dei loro geniton: anoo-
ra di piu, dei loro genltori 
conoscevo benp o benissimo 
parent! e congiunti della ge-
nerazione precedente. In una 
parola, Tullio e Federlco so
no per me, uomo della eenp-
razlone che ancora possiamo 
chiamare di mezzo, «amir! 
della terza generazlone». Ml 
e sembrrlo giusto sonvorti. 
per far conoscere ai nostri let-
tori, e a quella parte dpH'ool-
nlone pubblica che non ha co
me unica fonte di infnrma-
zione (o disinformazione) 11 
Messapoero e il Temnn rhl 
sono questi giovani, da dove 
venRono, in quali famipHe e 
secondo quali princlpi si so
no formati. 

Conobbi un altro redenco 
Comandmi, il nonno dell'at-
tuale minorenne a lmputato », 
ventotto anni fa. proprio al 
Palazzo di Giustizla, neU'auia 
del « tribunale speciale » Di-
fendeva un giovane antifasci
sts abruzzese nel processo del 
maggio 1940 (Io era tra gli 
imputati, con Aldo Natoli e 
altri numerosi). Fu in quel
la stessa, esaltante occasio
ne — finalmente cl sentlva-
mo uomini liberi! — che co
nobbi e ammlrai tuo padre 
Mario. Mario Ferrara difen-
deva Pietro, 11 piii giovane da
gli Amendola, fratello deiio 
esule Giorgio, figlio del mar-
tire Giovanni, e cugino di Ma
ria D! Capua, poi sposatasi 
con Dario Della Seta, e ma-
dre den'odjerno « nemlco puo-
blico numero uno», il carce-
rato Tullio Delia Seta. 

Per 1 quattro suoi nipoti. 
Federico Comandini senior 
scrisse un libro sulla storia 
della loro famiglia, Una fa-
vnla vera9 e'era una votta un 
tintore, che egli voile diffon-
dere tra gli amici in edizio-
ne fuorl commercio (e che 
per6 dovra essere prima o 
poi pubblicato). Chi dice 1 
Comandini di Cessna dice un 
secolo e mezzo di lotte per 
la liberta, l'indipendenza, la 
giustizia: dalle guerre napo-
leoniche alia cospirazlone car-
bonara al volontarlato con 
Garibaldi alia lotta repubbll-
cana alia battaglia socialista. 
Non e'e generazlone di Co
mandini, daU'inlzio del seco
lo scorso, che non abbia da
to il suo contributo di sacii-
ficio e di lotta alia liberta. Fe
derico senior lo ho rincontra-
to a Regina Coeli, questa vol
ta come carcerato anche lui, 
nel maggio del 1943 (ci salu-
tavamo da una cella all'altra); 
Laura e Ubalda. le sue fl-
gliole, sono state coragglosa 
cospiratrici durante 1'occuDa-
zione tedesca con il Partito 
d'Azione. hanno scelto come 
loro sposl Antonio e Giusep
pe. che avevano 1 loro stessl 
ideali; a quegli ideal! hanno 
educate Insieme i loro ragar, 
zi. E oggi anche la ultima ge
nerazlone dei Comandini * 
sulla breccia. 

Federico Comandini. Tullio 
Delia Seta. Sento le loro vo-
cl franche e cordial! nel mio 
studio, mentre discutono col 
vecchio amico di genltort e 
nonni, con serieta, lmpegno, 
ammo generoso. Dietro a lo
ro. ser.to altre voci. dl mora 
e di vivi, di vecchi e di uo
mini e donne oggi nel pleno 
della maturita: le voci di Gio
vanni Amendola. di Guido Ca-
logero e di sua moglie Maria, 
cuglna di Federlco, di Lidto 
Comandini sua sposa; le vo
ci di democratlcl, di sociali
st l. dl comunisti della mla 
generazlone, parte essenzlato 
della mla vita: le voci di Ma
ria Di Capua, di Pietro e Gio-
vanna Delia Seta, di Ubalda, 
di Laura ed Antonio De Lo-
ca-Comandini. Talvolta questi 
ragazzi non dicono le stesse 
cose che didamo noi, come 
noi — caro Maurlzio — non 
ripetevamo quello che cl ave
vano insegnato I nostri padrt, 
e pure ci sentiamo loro con-
tinuatorl. o ci sforzlanto <U 
esserlo. Sono namtri figli. no
stri discendentl • Tullio • 
Federico e i loro amici che. 
venendo da altre e forse op> 
poste genealogie, hanno scel
to la tradizione nostra e del 
nostri padrl. Sono piu durl 
di noi contro gli ex-antlfasd-
atj. contro 1 Cirfspi e 1 Moo
ter* di oggi, che not ricordla-
mo compagnJ di carcere. di 
cospiraxiorje, dl esilio, e che 
essi vedono oggi caduti co
si in basso da non avere nep
pure la dfgnita di rnlnaccjam 
l'usdU dal governo ae non 
viene allontanato un questo* 
re borbonieo. 

In fede 11 tuo 
Lucio Lombardo 


