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LA GRANDE INSURREZIONE POPOLARE 

Cunel e venuto al comunismo, alia 
attivita del nostro partito, non con una 
sorta di atto di fede, o per 1'impulso 
di una coscienza di classe. Egli e ve
nuto a no: per una conquista meditata 
del pensiero, giorno per giorno. 

Egli e il rappresentante phi grande. 
pm completo e eoerente di quella ge-
nerazione di antifascisti. formatasi sotto 
il fascismo stesso. che ha trovato la 
propria ispirazione e la propria strada 
militando nclle stesse organizzazioni fd-
sciste. maturando. in esse, la propria 
msoddisfazione per il loro operato, la 
propria critica per il sistema sociale 
di cui sono lo strumento. 

Egli e venulo a noi, al nostro par
tito, non per trovarvi la risposta de-
finitiva a tutti i quesiti che la co
scienza gli poneva. ma perche sentiva 
che la nostra dottrina. la nostra azio-
ne gli fornivano i piu validi strumenti 
ideali e di az'tone per comprendere e 
affrontare la drammatica realta Italia
ns e mondiale di quegli anni di avan-
zata fascista. La sua adesione al Par-
tr-.- r.-iuiunista e stata — sono parole 
s'ie — * la conclusione e al tempo stes
so lo stimolo ad uno svolgimento ulle-
riore, ad un processo di ricerca, ad 
un'esigenza di conoscere >. 

E' stato all'orabra della torre del Bo. 
in quella rivista universitana che que-
sto nome portava, che Curiel fece ri-
suonare i primi rintocchi del risveglio 
antifascista dell'Ateneo patavino. Attra-
verso la pagina sindacale della rivista. 
dd Iui curata. egli comprese la pro
funda connessione tra i problemi della 
classe operaia e le questioni piu gene-
rali della vita sociale e politica, egli 
percepi da una parte la carica anti-
tapitalistica delle masse operaie. cosi 
duramente sfruttate sotto la dittatura 
fascista. e. datTaltra, il farsi continuo 
della classe operaia come classe nazio
nale, cioe come classe sempre piu desti-
nata ad imporsi come nuova forza diri-
gente. la sola forza portatrice di quegli 
ideali di giustizia sociale e di liberta che 
animavano tanti giovani nella loro in-
.sofferenza della brutalita e ottusita fa-
sciste. 

Curiel era. in primo luogo. un gio-
vane che operava tra i giovani, un 
giovane che lottava per distruggere il 
mito del fascismo. non per sostituirlo 
con un altro mito. ma per sostituir-
gli < una democrazia nuova, forte, pro
gressiva. aperta a tutte le conquiste, 
ad ogni progresso politico e sociale, 
senz'altro Umite che quello della vo-
lonta popolare ». Un giovane. cioe, che 
lottava per < un'ltalia finalmente bella, 
libera e felice*. 

H giovane. diceva Curiel, c viene po-
nendosi i problemi politici e non pud 
accettame le soluzioni passivamente. 
senza averli ripensati e rivissuti. E ri-
pen^arli non significa ripeterne travaglio 
e soluzione. ma arricchirli di nuovi ele
ments. poiche Videologia politica diviene 
concretezza di direttive soltanto nel con-
tattt- quotidiano colla sempre nuova 
reclta >. Questo insegnamento di Curiel 
e valido ancora oggi. sia pure in si-
tuazione e condizioni politiche ben di
verse: e valido per gruppi e strati 
sempre piu numerosi di giovani che 
manifestano di piu in piu un accentua-
to malessere morale e politico, un'in-
soddisfazione per il sistema sociale e 
politico in cui vivono e per l'operato 
dei partiti dominanti. E" valido perche 
=;i pone ai giovani l'esigenza di uscire 
f jon. con un atto di chjarezza. di ve-
r.t« e di onesta. da questo mare di 
ipocnsia. di falsificazioni. di imbrogh, 
in cui si crr/onde ogni cosa e pro-
snera e dilagj la piu sfacciata cor-
ruz.one. 

II fascismo. per 1 giovani. aveva uno 
slogan: < credere, obbedire, combatte-
re >. L'appello di Curiel. l'appello che 
5i ntrova nei suoi scritti sul Bo. era 
un appello a non credere, ma a con-
quistare una visione critica delle cose, 
a non obbeaire al fascismo, a non com
battere per esso. ma a obbedire alia 
propria coscienza e a combattere per 
quanto essa comandava. e per la liberta. 

Questo appello di Cunel conserva. 
ancora oggi. tutta la sua attualita. E' 
un appello. ai giovani. a respingere 
l'acqu:escenza e il conformismo che i 
p.miti e le classi dominant; vorrebbero 
imporre a,'!e nuove generazioni. E' un 
appello. a; giovani. ad essere parte at-
t«va nel proce?=o d; creazione e di ela-
b 7d7 one che mai si interrompe nel 
rr.ond;. po.ehe i! di venire e un conti-
n.n proce^so di superamento e di tra-
$fo*maZiOne a cu. ogni generazione de
ve portare il suo contnbuto. 

Non e vero, come pretendeva Bene-
dii'o Croce. che 1 giovani non abbiano 
al'.ra funzione che quella di mvecchia-
re Spetta ai giovani, ad ogni nuova 
generazione, mdividuare e portare avan-
ti quanto di nuovo e di vitale si trova 
m omi situazione. Per Curiel. per noi. 
la mts=ione dei giovani non e quella 
d. .nvecch.are. cioe di conformarsi. al 
p,u pr<.s;o all'ordine cosutuito esisten 
u . Al contrano. e quella di portare in 
tu'ta la Vita nazionale !3 loro carica 
di r.nnovamento. di volonta e di entu 
f.j«mo, che permetta di affrontare e 
r.solvere i problemi venuti a matura-
z:one. 

Ogai. in particolare. la missione dei 
giovani e quella di far uscire il pae-
M dalla stagnazione e dalla corruzione 

GIOVANI 
Membro della Direzione del PCI, direttore 
dell'** Unita», organizzatore del Fronte 
della Gioventu, docente universitario, Eu-
genio Curiel — assassinato dai fascisti 
a Milano alia vigilia della Liberazione, 
quando aveva appena 32 anni — e stato 
Tesponente piu alto di una generazione 
che ribellandosi alia dittatura ha voluto 
gettare le basi di un'Italia rinnovata e pro-
gressista - Ricordandolo oggi vogliamo 
sottolineare l'attualita del suo insegna
mento e il legame ideale che unisce la 
lotta di allora a quella ehe i lavoratori, i 
democratici, le giovani generazioni con-
ducono per fare avanzare Y Italia sulla 
strada della democrazia e del progresso 
dilaganti, in cui affoga ogni diritto 
e ogni idea di giustizia sociale, e sono 
mortificati i talenti personali e le ener-
gie piu sane e piu creative. 

Guardiamo alle questioni che ci stan-
no dinanzi, alle questioni di fondo 
dalle quali dipende che cosa sara 1'Ita-
lia dei prossimi anni. Guardiamo alia 
disoccupazione e alJa miseria crescenti. 
alle masse di giovani, lavoratori, tec-
nici. intellettuali, che non trovano una 
prima occupazione, all 'arretratezza di 
tutti i livelli della nostra vita sociale: 
scuola, assistenza sanitaria, previden-
za. Tutte queste questioni non saranno 
affrontate e risolte se non interverra 
Tazione unita e possente delle grandi 
masse lavoratrici. e se, a questa azio
ne. i giovani lavoratori, i giovani tee-
nici. i giovani studenti ed intellettuali, 
non porteranno tutto il contribute della 
loro forza. del loro entusiasmo e della 
loro intelligenza. 

Non dobbiamo avere paura di guar-
d.ire Iontano. Solo colore che non voglio-
no cambiare nulla, perche temono p e r 

i loro privilegi, consigliano la quiete e 
!':mmobilismo. Perseguendo le soluzioni 

nuove e piu avanzate, rifiutando le di-
\isioni artificiose, esaltando quello che 
e'e di comune, dobbiamo accelerare la 
nostra marcia in avanti, con slancio 
giovanile e concretezza di obiettivi. 

Guardare Iontano, e stato 1'insegna-
mento di Curiel. Guardare Iontano non 
per sognare o per evadere dai pro
blemi e dalle difficolta dell'oggi. ma 
guardare Iontano per creare gia oggi le 
basi del mondo trasformato di domani. 
Misurarsi sempre con la realta, an-
che, e soprattutto, quando la realta 
pud apparire cupa o persino senza spe-
ranza. Non essere raai soddisfatti. ma 
porsi sempre davanti alle cose con quel
lo che Gramsci definiva il pessimismo 
dell'intelligenza e l'ottimismo dolla vo
lonta. 

Senso critico e ottimismo della volon
ta. ecco un altro aspetto fondamentale 
del carattere e della vita di Curiel. 
che lo ha accompagnato lungo tutta la 
sua breve esistenza: dall'arresto al con
fine di Ventotene. sino alia lotta ar-
mata di liberazione. alia quale diede. 
come fondatore del Fronte della Gio-
vontu e come direttore deU'Unitd clan-

destina. il contnbuto piu alto. Scrive-
va, all'inizio della Resistonza: € Ridur-
re, quasi per tema di complicazioni, 
la parola d'ordine al recchio motto 
sabaudo e garibaldino di "Via i tede-
schi", significa non aver inteso la pro 
fonda differenza tra Voccupazione na 
zista di oggi ed il dominio absburnico 
di ten. Noi non possiamo scindere la 
parola d'ordine di "Via i tedeschi" 
da quella di "Morte ai fascisti". Dun 
que, lotta per I'indipendenza e lotta 
per la liberta sono I'una cotidizwne 
dell'altra, e come potremo combatterle 
— aggiungeva — se non lottiamo per 
la democrazia, che e la forma della 
liberta nella "nazione dei partiti"? >. 
Meditino queste parole quanti. ogni tan 
to. ci accusano. da una parte o dal-
l 'altra. di aver lottato, durante la Re-
sistenza. non per la liberta e per una 
nuova democrazia, ma per fini di parte 

Leggete quel suo scritto. La lotta dei 
comunisti per una democrazia progres 
siva. che componeva pochi giorni pri 
ma della sua morte. In esso troverete 
le affermaziom piu alte e piu precise 
del legame profondo che. per noi co 
munisti. esiste — e non da oggi — 
tra democrazia e socialismo. « A diffe 
renza delle vecchie classi dirigenti del 
la democrazia conservatrice, sempre 
preoccupate della conservazione dei lo 
ro privilegi», la classe operaia. come 
nuova classe dirigente. < i interessata 
— scrive Curiel — nan g'id. a respinge
re ed a comprimere. ma anzi a su-
scilare e a promuovere I'tniziatica de 
mocratica delle masse popolari e del
le loro libere organizzazioni, la loro 
partecipazione diretta e attiva alia so
luzione dei loro problemi >. « Certo i 
che domani —scrive ancora Curiel — 
i problemi angosciosi della ricostni2to-
ne non potranno essere risolti nel qua
dra dei Topporti tradUionali del mo-
nopolio capitalista e terriero >. Occor-
rono rapporti nuovi. ma questi potran 
no crearsi solo ron la piu larga unio 
ne di tutte le forze popolari. I comu
nisti — aggiungeva — «non vogliono 
imporre dispoticamente le loro opinio-
ni o le loro soluzioni»: vogliono soltan
to farsi gli alfieri piii tenaci. nella ri
cerca della piu larga democrazia. di 
< una partecipazione nuoca delle mas
se al governo della cosa pubblica >. 

Questa indicazione, la si ritrova in 
ogni suo scritto. in ogni suo diseorso. 
sia che sostenga. come base per !a 
partecipazione delle diverse forze po 
litiehe al Fronte ddla Gioventu. « la 
emulazione delle idee, Vemulazione nel-
Vazione, non il soffocamento delle con-
vinzioni personali >. sia che sottolinej 
c la partecipazione. per piu aspetti de-
cisiva. delle masse cattoliche alia lotta 
di liberazione nczionale ». < Molto deve 
agli operai. ai contadini, agli intellet
tuali cattolici la nuova Italia che va 
sorgendo dalla lotta di liberazione — 
scrive Curiel nelVagosto del 11M4 — e 
di questo contnbuto. la classe operaia 
e il partito comunista nella sua imme-
diata adesione alia realta. sono i primi 
ad esserne consapevoli >. 

E anche qui. immediata, e'e 1'indi
cazione del domani. di quello che do-
vra essere 1 Italia libera uscita dalla 
Resistenza: xCollaborare oggi. dimo-
strare sul terreno dell'azione I'esislen-
za dt obiettivi comuni, significa garan-
tire anche per U futuro. nella demo
crazia della nuova Italia, un'azione co
mune dei cattolici e delle altre mas
se lavoratnci >. « II Partito Comunista 
Italumo — senveva ancora Curiel — 
c il partito che. senza rmunciare alle 
sue convinzwni filosofiche, non ha mai 
svclto una lotta anlireligiosa e non ha 
mai sviluppato una propaganda anti-
clericale. ma ha sempre offerto con 
lealta di collaborare con le masse e le 
organizzazioni cattoliche ». Esso sa che 
c questa cornprensione e gli accordi che 
ne deriveranno, come sono uno degli 
elementi che consolidano, oggi. il fron
te della liberazirme, cosi saranno. doma
ni, una delle basi della ricostruzione 
delVItalia e della conquista di una vi
ta migliore per tutti gli ital'iani >. 

Questo senveva Cunel. E noi tro-
viamo oggi ancora. nei suoi scntt i . la 
essenza della politica attuale del nostro 
Partito, un partito che non ha atteso 
il XX Congrciso per indicare una via 
nuova. autonoma. italiana. di avanzata 
al sociahsmo nella democrazia e nella 
pace, e per nsohere in modo nuovo. 
nspctto ad altre espenenze del movi 
mento operaio e comunista. problemi 
di teona e di pratica. Questa via no
stra. italiana. Tabbiamo costruita con 1 
vema anni della Resistenza antifasci
sta, con ia nostra partecipazione alia 
lotta di liberazione, con i venti anni 
che sono ormai intercorsi dalla fine 
della guerra, ed in cui s :amo sempre 
stat. al centro della viia nazionale. E' 
stata questa aderenza profonda alia 
realta del nostro paese. che non e mai 
andata persa. nemmeno negli anni du 
n della dittatura fascista. che ha per-
messo al nostro partito. al partito di 
Gramsci e di Toghatti. e anche al par
tito di Curiel e di Concetto Marchesi. 
di diventare quello che esso e oggi: 
una grande forza di democrazia e di h 
berta. una forza senza la quale nessun 
effettivo rinnovamento democratico e 
possibile e concep.bile. 

La democrazia 
per cui combattiamo 

Luigi Longo 

'* ' ">*»"7 

Ouesta 6 la motivazione delta 
medagiia d'oro al valor militare 
concessa a Eugenio Curiel, alia 
memoria, il 24 aprile 1346: 

« Docente universi tana, slcu-
ra promessa della scienza ita-
l.ana. fu vecchio combattento. 
ss pur g.ovane d'eta. netla lotta 
per la I.berta del popolo Chia 
mo a raccoita per primo. rutt i 
i g.o^ani d*lta!ia contro il ne 
mico nazi-fascista Attratta dai 
la sua fede. d i l suo entusiasmo 
e da! suo es^mn.o. la pDrte m,-
glio'e della g.oventu ita'iana ri-
spose all'appello ed Egli seppe 
gj idarla ne'la ero.ca lotta ed 
orgamzzarla in que! potente 
strumento di liberazione che fu 
i l Fronte della gioventu Amma 
tore impareggiabile. e sempre 
laddove e'e da organ.zzare. da 
combattere, da incoragg are 
Spiato. braccato dalTinsidioso 
nemico che vedeva in Iui il p i i 
per.co'oso awersano. mai desi-
steva dalla lotta Alia v.q.lia 
della conc'usione vi t tonosa de-
q!i immensi sforzi del popolo 
italiano cadeva in un proditono 
agguato tesogli dai sican nazi-
fascisti Capo idaale e glonoso 
esemp o a tutta la gioventu Ita
lian? di eroismo. di amore per 
la pa*ra e per la liberta • 

La democrazia che i comunisti pro-
pugnano oggi in Italia non e e non 
pud essere semplice restaurazione di 
quella che ha dimostrato le sue limi 
tazwni e le sue insufficienze compri 
mendo e respingendo I'iniziativa demo 
cratica delle masse, allei ando nel suo 
seno il fascismo 11 popolo italiano de 
ve tendere oggi, umlo, tutte le sue ener-
gie. per farla fimta per sempre col fa 
scismo, per far fronte ai compiti dif-
ficHi e grandiosi della guerra di Li
berazione e di ricostruzione. Tutte le 
forze del popolo debbono mobtlitarsi. 
se I'ltalia non vuol perire come nazio
ne: e questa mobilitazione pud essere 
I'opera solo di una democrazia nuova, 
d: una democrazia forte e progressiva 

Di una democrazia * nuova », libera-
ta non solo da oqm residuo delle istitu 
zit m e del personate fascista, ma an
che dalle impalcalure iitituzionali mo 
narchir-he anttdemocratiche. che gia 
nfll'Italia pre fatasta contribuivano ad 
mceppare ed a fahare il giuoco della 
sot runiia popolare 

Per questo i comunisti propugnano 
e reclamano, contro le renstenze inte 
ressate dei gruppi ristreiti ma potenti, 
che della dittatura di .Mussolini sono 
stati i complici ed i proftttatori. I'epu 
razione immediata e radicale della r i 
ta italiana dai residui dell'oppressione, 
della corruzione, del tradimento fasci 
sta. Per questo i comunisti propugneran-
no alia Costituente I'ehminazione del 
la monorchia corresponsabile del fa 
scismo. una soluzione revubblicana, con 
seguentemente tiemocratica, del proble 
ru istiluzionale E nsolvere in rirAo 
enseguentemente democratico il pro 
blema istttuzionale signif.ca fondare 
il potere sullautodecisione e sull'ir.ier-
tento diretto delle nasse, sull'autogo 
vcrno, cioe. delle masse popolari. 

Una democrazia nuova, capace di rr.o 
bilitare le masse nello sforzo e net 
sacnfici della lo'.ta di hberadoie e del 
la ricostruzione. non pud essere solo 
il frutto ed il prodotto di un muta 
mento istituzionale; non pud esaunrsi 
nel semplice ncccanismo di periodi 
che cons'jltazioii elettorali; deve tra 
durst m un atfeogiamento ed in una 
partecipazione nuova delle masse al 
goverr.o della cosa pubblica. 

La lotta di liberazione e I'opera dil 
la ricostruzione portano alia nbalto 
una nuova classe dirigente, la classe 
operaia, avanguardta di tutte le masse 
oppresse e sfruttate. A differenza del

le vecchie classi dirigenti della demo 
crazia conservatrice, sempre preoccu
pate della conseixazione dei loro pri 
vilegi. questa classe nuova e interessa
ta non gia a respingere ed a compri 
mere, ma anzi a suscitare ed a pro 
muovere I'iniziativa democratica delle 
masse popolari e delle loro libere or
ganizzazioni, la loro partecipazione di
retta ed attiva alia soluzione dei loro 
ptoblemi. 

Solo questa in'tziativa e questa par
tecipazione cosciente ed attiva posso-
no assicurare il successo della mobi
litazione nazionale nello sforzo grandio
se e nei duri sacrifici per la guerra 
di Liberazione e per la ricostruzione 
del paese. Xessuna forma di direzione 
0 di governo c dall'alto» sarebbe ca 
pace di realizzare questa mobUitazione. 
di suscitare nelle masse Ventusiasmo ne 
cessario alia lotta ed alia vittoria, 

Per questo il partito della classe ope-
ram vuole che la nuova democrazia sia 
ur.a democrazia c forte >, forte di una 
effettiva e quo'idiana partecipxzione 
delle piu larghe masse popolari a;!a 
soluzione dei loro problemi. forte della 
interessamento e del presidio di tutto 
il popolo. forte contro j nemici della 
democrazia, forte confr~> quanti, difen-
dendo interessi e privilegi di casta o 
di classe. vogliono sottrarsi ai doveri 
ei ai sacnfici della sclidarietd nazio
nale 

Ma una democrazia nuova. cosi raf-
'orzata e presidiala, non potrebbe es
sere una democrazia conserva'nee. so
lo preoccupata di otte~iere, con un vo-
to popolare. la formale sanzione ci pri 
vilegi delle caste dominanti. Sel'a loro 
partecipazione diretta e respoisabde al 
la soluzione dei compiti della Libera
zione e della ncoHruziom, la classe 
'tperaia e le piii larghe masse popo
lari p-yrtano. con le loro libere orga
nizzazioni. la loro forza. e l'esigenza ed 
il peso delle loro necessita di viia e 
delle loro aspirazioni s(xiali: dar.no al
ia democrazia un senso ed un conte-
nuro nuovo, non statico e conservato-
re ma rinanico e progressiva Ed e 
per questa denocrazu nuova, forte, 
t progressiva >. aperta a tutte le conqui
ste, ad ogni progresso politico e so
ciale. sc^z'al'.To Umite che quello del-

1 I ro.'jn.'d popolare, che i comunisti 
combaitor.o. 

Eugenio Curiel 
l,da La nostra lotta. gennaio MS) 
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