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Ancora sull'antifascismo tra i giovani 

«RESISTENZA 
ROSS A > ? 

Una formula che non corrisponde alia verity storica — Una imponente 
documentazione fa giustizia di affermazioni unilateral! e sommarie 
La linea unitaria del PCI — La lezione di Curiel — Vergognosa con-
traffazione in un libro sulla classe operaia e i comunisti alia Fiat 

LONDRA: GLISPICCIOLI DI UNA FALSA RIVOLUZIONE 

Un giovane compagno di 
Sesto San Giovanni, Grazia-
no Carreri, che si firma 
« studcnte - lavoratore, anzi 
solo studentc, visto che at-
tualmente sono disoccupa-
to», ha scritto una lettera 
al giornale per discutere al-
cune affermazioni del mio 
articolo « L'antifascismo tra 
i giovani » (VUnita, 28 apri-
le), soprattutto la mia po-
lemica nei confronti di chi 
oggi sostiene che ci fu < una 
Resistenza proletaria con-
trapposta a quella antifasci
sta unitaria >. 

c Mi sembra — scrive — 
che se non si vuole giocare 
con le parole occorre dire 
che ci fu una sola Resisten
za e che fu Resistenza pro
letaria. Con questo non vo~ 
glio dire affatto che essa fu 
costituita solo da operai o 
comunque da proletari, ma 
che la parte proletaria al-
Vinterno della Resistenza e 
del movimento partigiano 
era egemone. Non voglio e 
e non posso ricordare ad 
uno storico come Spriano in 
che cosa consistesse questa 
egemonia che, comunque, 
non fu soltanto numerica 
(anche nei morti), ma ri-
guardb il contributo piii ori-
ginale di direzione e di ela-
borazione politico. Questo 
mi pare sia anche il senso 
della parola d'ordine del 
Movimento Studentesco a 
Milano durante la manife-
stazione del 25 Aprile: La 
Resistenza e Rossa e non 
democristiana. 

«Se cost non fosse, del 
resto, rimarrebbe da spiega-
re la fretta con la quale 
Vimperialismo americano e 
la borghesia italiana cerca-
rono di isolare gli uomi-
ni piii rappresentativi della 
Resistenza. riuscendovi per 
troppi anni, cercarono di 
svilirne i significati piu veri, 
e la ridussero ad un fatta 
celebrativo lontano come il 
Risorgimento. La Resistenza, 
che fu militarmente vitto-
riosa, vittoriosa non pote es-
serlo politicameniet ma nep-
pure fu sconfitta. La classe 
dominante in Italia prima o 
poi dovra pagare i suoi de-
biti o forse ha gia comin-
ciato a pagarli, questa e un 
po' piii di una speranza che 
molti giovani hanno, dentro 
e fttori del PCI ». 

Condivido il senso gene-
rale della lettera di Carreri. 
Assai meno certe singole af
fermazioni. Bisogna infatti 
— non c'e altra strada — 
avere la pazienza. e anche 
il coraggio, di rifiutare tutte 
le affermazioni unilaterali, 
sommarie, confuse. Dico co
raggio perche e pur para-
dossale, in casi come que
sto, dover polemizzare con 
un compagno che intende 
esaltare la funzione svolta 
dalla classe operaia o dai 
comunisti nella lotta di libe-
razione e individua nella 
Democrazia Cristiana la for-
za politica che servi di stru-
mento essenziale alia restau-
razione capi talis tica. 

La spinta 
di classe 
Tutte cose sacrosante-

mente vere. Senonche si trat
ta di intendersi perche for-
zature e unilateralita condu-
cono semplicemente a inde-
bolire e a restringere il 
fronte di lotta operaia. 

Ora, quando si dice che 
la Resistenza ebbe un con-
tenuto, espresse una spinta, 
di classe si dice una cosa 
essenziale, che caratterizza 
anche la lotta di liberazio
ne italiana piu fortemente 
di altre, specie in Occiden-
te: e bisogna riferirsi non 
•oltanto al mondo operaio 
ma a quello contadino (in 
particolare in Emilia e in 
Toscana). Quando si dice 
die il program ma politico 
della Resistenza — un pro-
gramma frutto di una dia-
lettica intensa — fu quello 
di colpire non soltanto i te-
deschi e i repubblichini ma 
le radici del fascismo, le sue 
radici di classe, i centri del 
potere economico, si dice 
cosa non meno esatta (a 
patto di non dimenticare 
che la guerra, guerra sul se-
rio, la si faceva ai tedeschi 
e ai fascisti, nemico comu-
ne). Quando si sottolinea 
che i comunisti ebbero non 
soltanto una parte di straor-

dinario rilievo nella lotta (e 
ricordiamo, appunto, le cifre 
piii significative: dei 256 
mila partigiani riconosciuti 
combattenti all' atto della 
smobilitazione, in Italia e 
all'estero, i garibaldini, or-
ganizzati dal PCI, furono 
153.600; dei 70.930 caduti i 
garibaldini erano 42.558) 
ma ebbero anche una fun
zione di direzione decisiva, 
si e non meno nei vero. 

Nei corso 
della lotta 

Ma quando si vuole ado-
perare la formula «ci fu 
una sola Resistenza e fu Re
sistenza proletaria >, si dice 
cosa non vera: non vera nel
la realta, poiche alia Resi
stenza parteciparono forze 
sociali e politiche diver
se, non vera neppure nel-
le intenzioni comuniste, nel
la piattaforma che i comu
nisti le davano. Togliatti, sin 
dal novembre del 1943, af-
fermd che era assurdo pen-
sare al governo di un solo 
partito e al dominio di una 
sola classe. Ma, cid che e 
piu interessante, nei corso 
della lotta, dalle dichiara-
razioni al massimo livello, 
di Longo, di Secchia, di altri 
dirigenti sino ai fogli diffusi 
tra le formazioni combat
tenti, si fece molta chiarez-
za su questo punto. 

Citero un caso, tra mille: 
le Istruzioni per tutti i com-
pagni emanate clandestina-
mente dal partito alia fine 
del 1944 e che trovo pubbli-
cate nei giornale della bri-
gata garibaldina che opera-
va a Reggio Emilia. Al pun-
to 3 si legge: «Ricordarsi 
sempre che 1'insurrezione 
che noi vogliamo non ha lo 
scopo di imporre trasforma-
zdoni sociali e politiche in 
senso socialista e cotnunista 
ma ha come scopo la libera-
zione nazionale e la distru-
zione del fascismo. Tutti gli 
altri problemi verranno ri-
solti dal popolo domani, una 
volta liberata lltalia tutta, 
attraverso una libera con-
sultazione popolare e Tele-
zione di una Assemblea co-
stituente >. La circolare era 
diffusa dal comitato federate 
di Reggio col titolo signifi-
cativo: «Basta con il setta-
rismo...». 

- Indipendenza nazionale, 
unita antifascista, costruzio-
ne di una « democrazia pro
gressiva ». Questi obiettivi 
non erano solo il frutto 
dell'esperienza deH'antifasci-
smo ma erano garanzia del 
successo della lotta parti-
giana, del suo sviluppo, del
la sua durata, della sua con-
clusione vittoriosa. La Resi
stenza che e culminata nei-
1'insurrezione al Nord, fu un 
grande sommovimento di po
polo, fu vittoriosa, anche 
perche il PCI, che tanta par
te ebbe nei suscitarlo, intese 
profondamente questo ca-
rattere unitario, nei quale 
la classe operaia assunse una 
funzione di direzione, una 
funzione positiva, nazionale 
nuova. 

Senza tale impostazione e 
tale collegamento ne 1'insur
rezione avrebbe assunto tale 
vigore e tale peso politico 
ne si sarehbe creato nei do-
poguerra un grande partito 
nuovo, di massa, ne si sa-
rebbe resistito alia controf-
fensiva reazionaria, interna 
e internazionale, come si e 
resistito, sul terreno demo-
cratico. 

Io non accetto neppure lo 
slogan polemico « la Resi
stenza e Rossa e non demo
cristiana » se e riferito ad 
allora, e non al rinnegamen-
to successivo della Resisten
za da parte della DC. Non 
e certo commisurabile 1'ap-
porto dato alia guerra di 
liberazione dalla Democra
zia Cristiana a quello cotnu
nista (anche se esso ci fu) 
ma il problema va al di la 
della parte assunta nei CLN 
dagli uomini dello scudo 
crociato e del contributo che 
le formazioni militari da essi 
organizzate dettero: investe 
il mondo cattolico, il suo in-
contro storico con quello so
cialista e comunista, col mo
vimento operaio. Vorrei fare 
un esempio suggeritomi da 
una lettera ricevuta dai gio
vani compagni della FGCI 
di Pisa. Essi mi scrivono: 

I « Stiamo vivendo tutta quel-

campus 

1 
5 saggi fondamentali per comprendere 
1'evoluzione del pensiero modemo 

Che cos e lo strutturalismo? 

Nelle mSflliori librerie 

VJ« PaTtocapa, • - Milaho 
Distribuzione eaclytlya 

la maturazione e quei pro-
cessi che tu descrivi (nello 
articolo citato). A Pisa ab-
biamo formato, insieme agli 
altri movimenti giovanili, il 
Fronte democratico della 
gioventit, nato come rispo-
sta ai rigurgiti fascisti ma 
con un retroterra molto piu 
interessante: il richiamo ad 
Eugenio Curiel, ad esempio, 
particolartnente sentito da 
alcuni giovani cattolici ». 

Ecco, Eugenio Curiel, un 
eroe della Resistenza, un 
grande dirigente comunista. 
Uno degli ultimi articoli che 
Curiel scrisse, nove giorni 
prima di cadere fulminato 
dai mi tra fascisti, in piazza 
della Conciliazione a Milano, 
recava queste frasi: c L'unio-
ne del popolo non si fa sen
za l'unione con le masse cat-
toliche. Questo anno e mez
zo di lotta e stato ricco di 
fruttuose esperienze, di fe-
condi contatti in ogni cam-
po. Sul terreno dell'azione 
partigiana, come nella fab-
brica e nei villaggio, il cat
tolico si 6 incontrato forse 
per la prima volta con un 
comunista e nella fraternita 
degli sforzi e delle soffe-
renze comuni sono cadute 
incomprensioni e diffiden-
ze, si £ dissolto il fardello 
di menzogne accumulato dal 
fascismo. Chi ha conosciuto 
un comunista ha conosciuto 
un patriota, di nuH'altro am-
bizioso se non del bene del 
popolo e dell'Italia, di nul-
l'altro geloso se non del suo 
posto di combattimento nel
la lotta di liberazione >. So
no frasi eloquenti, scritte 
allora, a caldo, stampate 
sulle colonne di questo gior
nale, suU'Unita clandestina, 
il 15 febbraio del 1945. L'in-
contro coi cattolici pose in 
quei mesi le sue basi piu 
solide. 

Tali connotati essenziali 
della guerra di liberazione 
non eliminano certo dalla 
discussione ne sottraggono 
all* approfondimento critico 
una serie di punti: dal modo 
stesso come una prospetti-
va e stata portata avanti, 
durante e dopo la Resisten
za, al rapporto tra 1'unita 
espressasi nei CLN parite-
tici e quella che si sprigio-
nava negli istituti di massa, 
negli organismi di base, al 
tema, importante, di quale 
coscienza vi fosse, nell'insie-
me del partito e nelle masse 
da esso influenzate, della 
strada su cui ci si muoveva. 
E' un discorso, questo, che 
si potra ancora affrontare 
piu a fondo. 

La salvezza 
delle fabbriche 

Carreri afferma, mi pare, 
sostanzialmente, la continui-
ta storica di una lotta come 
quella del movimento ope
raio italiano dal 1943 ad 
oggi. Senonche, il discorso 
che si fa oggi, cda sini
stra >, contrapponendo la Re
sistenza proletaria a quella 
antifascista ha uno scopo 
preciso: quello di imbasti-
re un processo al PCI, alia 
sua degenerazione, che non 
si arresta neppure dinanzi 
a defonnazioni grottesche. 
Con il solito schema di con-
trapporre la « votonta della 
base • al * tradimento » dei 
capi, Tuna assunta in se e 
per se come rivoluzionaria, 
gli altri tacciati di riformi-
sti da sempre, solo preoccu-
pati di stornare lo slancio 
sowersivo, si e arrivati, co
me nei caso di un libro 
uscito ora su Classe operaia 
e partito comunista alia 
Fiat, a trasformare la pa-
gina piu gloriosa della bat-
taglia operaia dell'insurre-
zione, 1'aver cioe salvato le 
fabbriche dalla distruzione 
preparata dai tedeschi in 
fuga, in una sorta di con-
giura capitalistico-comunista 
mostruosa. Ecco la versione 
del rapporto partito-classe 
offerta nei libretto in que-
stione: * II ruolo assegnato 
dal P a (e dagli Alleati) 
alia classe operaia nella Re
sistenza era la difesa degli 
impianti e macchinari dalla 
distruzione, manomissione o 
trasferimento >. Punto e ba
sta! Una contraffazione cosl 
spudorata puo benissimo ac-
compagnarsi con affermazio
ni demagogiche sulla Resi
stenza rossa. Ma sta alia 
stessa stregua delle campa-
gne fasciste fatte, dieci o 
quindici anni fa, contro «i 
comunisti assassini ». La Re
sistenza, in verita, fu tan-
to 1'attentato di via Rasel-
la quanto la salvezza delle 
fabbriche airinsurrezione. E 
1'uno e 1'altra sono vanto 
storico del PCI. 

Paolo Spriano 

II fenomeno « underground » 
nella pubblicistica e 
il tentativo di creare una 
organizzazione « alternativa ». 
Disimpegno politico 
e segregazione intellettuale. 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, maggio. 

Alia Londra «normale» — 
le cui attivita, servizi e spet 
tacoli sono elencati nelle gu 
de ulficiall — si contrappo 
ne ormai da anni una rete 
sempre piu vasta di iniziati-
ve che dicono di andare 
« controcorrente ». La impres 
sione generate e che il mon
do di superficie trovi corn 
spondenza, punto per punto 
in un substrate diverso e 
«ribelle». I due piani tutta 
via coesistono l'uno sull'altro 
e sono ugualmente access! oi-
li. Si tratta solo di scegUe 
re. Cosl, ad esempio, chi vuol 
sapere come passare una se-
rata entro la cornice tradi-
zionale consultera la lista dei 
teatri, cinema, clubs e risto-
ranti pubblicata dal settima-
nale <r What's On », mentre chi 
si sente di awenturarai al-
l'altro estremo cercbera fra 
le pagine di *Time Out* la 
introduzione aU'eccentrico e 
alio sperimentale. • -•< 

Tutto cib che, per un mo-
tivo o per l'altro, ricade en
tro questo secondo circuito di 
manifestazioni viene sbrigati-
vamente ricoperto dall'etichet-
ta di underground. La «sot-
terranea», dunque, pretende 
di opporsi alia convenzione 
della culture, visibile offren-
do una organizzazione « alter
nativa* la cui ambizione piii 
grossa e di continuare ad 
estendersi fino a duplica
te concorrenzialmente ogni 
aspetto della societa 

Per questa disposizione a 

fare di se stesso un genere 
di consumo immediate, il mi-
crocosmo " dell' underground 
londinese appare piu docile 
e malleabile del suo corri-
spettivo americano. Maggiore 
e 1'incidenza di un certo co 
stume eterodosso (capelli, ve-
stiti, abitudini) che si ritie 
ne ipso facto a antagonistic ». 
Piii marcata e la tendenza al 
trattenimento, al puro sva-
go. Piii basso e il livello di 
politicizzazione in senso lato 
perche qualunque scambio di 
idee rischia sempre di are-
narsi sui bassifondi della 
spontaneita esistenziale o del 
la moda. Percib, il disimpe 
gno e quasi totale. Lo dimo 
stra il considerevole succes 
so di cui godono tuttora le 
pubblicazioni underground de
dicate alia cosidetta <r pop cui 
ture ». 

Periodici come OZ, Friends. 
IT (International Times), so
no in attivo e raggiungono 
cifre di diffusione relativa 
mente alte (30-50 mila copie) 
malgrado l'incredibile mono
tonia del contemito e lo stile 
assai scadente. L'ultimo IT. 
ad esempio, presenta un en 
nesimo Special su: a Rock & 
Dope 9 (musica e droga). La 
dipendenza dall'esempio d'Ol 
tre-Atlantico e forte ma l'eco 
inglese manca deH'lnventiva 
che, almeno agli inlzi, era 
possfbile trovare negli ame 
ricani « Village Voice », « East 
Village Other» o la rivista 
K Rampart». Uno sforzo di 
maggiore serieta viene com-
piuto adesso dal nuovo setti-
manale *lnk» impegnato !n 

una manovra di aggiramento 
dei giornali quotidiani. 

La contro-informazione do-
vrebbe intanto servire a de-
mistificare i grandi «popola-
ri » come a Daily Mirror w e 
« Sun » che hanno fondato 1 
loro imperi sugli scandali e 
il qualunquismo. II numero 
inaugurale contiene una rive-
lazione sul furto di cinque 
sbarre d'uranio da una sta-
zione atomica (ignorato dalle 
agenzie di notizie); un arti
colo sul ruolo delle associa-
zionl di beneficienza inglesi 
nella carestia del Pakistan 
Orientale; una inchiesta sul 
« barone » della stampa a sen-
sazione Rupert Murdoch (pro-
prietario del «Sun»j; corri-
spondenze da Portogallo, Goa, 
Cecoslovacchia; saggi sulla fa-
miglia e sul teatro d'avan-
guardia; e una lettera al « So-
ledad Brother» George Jack
son. ir Ink » spera cu arrivare 
a diffondere 60 mila copie e 
di portare la sfida a Fleet 
Street sul terreno dell'inter-
vento giomalistico vero e pro-
prio: un'ipotesi che — a par
te i limiti della diffusione — 
e tutta da verificare. II dl-
rettore del settimanale. Ri
chard Neville, afferma: « For
se e possibile arrivare alia ri-
voluzione informando la gen-
te su quel che non va bene 
piuttosto che perdere il tem
po nelle vecchie poletnlche*. 

L'interesse esclusivo per 11 
problema degli strumenti di 
« comunicazione di massa » si 
accompagna quindi alia fidu-
cia ingenua di riuscire a «so-
stituire » 1 mass media sfrut-
tando la molla competitiva. 
VArts Laboratory di Londra 
e disponibile alia sperimenta 
zione piii vasta: teatro, cine 
ma, musica, poesia. Tutta la 
sua attivita (o quasi) si rl-
chiama ai criteri dello a hap
pening »: un accadhnento II-
bero che — come si sa — 
non deve inibire i'auto-espres-
sione, mortificare la fantasia 
od essere condizionato da re 
gole al di Ik della sua ten-
sione intrinseca. Uno dei vari 
gruppi di « guerriglia » cultu-
rale e attualmente occupato 
a.produrre films per la TV 

e progetta l'awento di una 
«Stazione Televisiva per il 
Popolo ». 

L'obiettivo potrebbe e do-
vrebbe diventare discorso po
litico. Invece 11 timore di ca
dere in chissa • quale «trap-
pola ideologica» fmisce col 
farlo sviare giu per la china 
della fede incondizionata nel
la tecnologia: «II video-tape, 
l'ormai prossimo awento del
le video-cassette e la Rivolu-
zione ». Cosl, la diffidenza per 
la «politica» spinge da un 
lato al falso oggettivismo sul-
l'inevitabilita del progresso e, 
dairaltro, al convincimento 
che la svolta nei costume gio-
vanlle sia ormai tanto pro-
fonda da poter in ogni caso 
trionfare. 

In tutti quegli ambienti e 
circostanze (clubs, manifesta
zioni, concerti alTaperto) che 
per un certo denominatore 
comune possono essere gene-
ricamente definiti «hippies ». 
ci si sente ripetere di conti-
nuo: <r It's happening, man » 
Ma che cosa sta caccaden-
do»: una realta nuova o so'o 
il sogno di essa? Al giomo 
d'oggi tutto e diventato «R1-
voluzionen. C'e quella dei co-
stumi e quella delle comuni-
cazioni, della produzione e 
del tempo libero, del sesso 
e deirapprendimento, dell'au-
to-coscienza e della droga. 
Ce ne sono troppe, infatti, 
a parole. E lo sfogo verba-
le serve anch'esso ad esorciz-
zare il momento della rea-
lizzazione. Gli esperti della 
pubblicitk sanno bene come 
subllmare le spinte emotive 
neirinteresse del profitto. Ne 
da prova in queste settima-
ne una note ditta di birra 
che ha un marchlo commer-
ciale di colore scarlatto. II suo 
nuovo slogan dice: «Unitevi 
alia Rivoluzione rossa*. 

L'estenuante giro attomo a 
se stessa, nei compiacimento 
deirautoscoperta, ha chiuso 
Vunderground in una sorta 
di apartheid intellettuale. II 
versante «creativo» (art! e 
pubblicistica) e affiancato da 
una trama di «servizi n e as-
sodazionl asslstenziali che 
operano su basi volontarie e 

Un soceorso per giovani 
in difficolta con 
la polizia, poveri, ragazze 
fuggite di casa. Isole 
di dissidenza inghiottite 
dal mereato di eonsumo. 

in assoluta autonomia. a Re
lease» presta aiuto a decine 
di casi ogni giorno: giovani 
in difficolta con la polizia, 
studenti poveri, ragazze fuggi
te di casa, senza tetto, in-
tossicati. II telefono squilla di 
continuo: si tratta di trova
re un awocato o di pagare 
la cauzione per 11 rilascio, un 
letto di fortuna, dei farmaci 
o un dottore. a BIT» espli-
ca un'attivita analoga su un 
raggio piii ampio: soccorre, 
consiglia, riabilita. E' un cen-
tro di orientamento pronto 
a fornire qualunque informa-
zione o indirizzo utile. Non 
si tratta solo di contribute 
all'essenziale (cibo, qualche 
soldo, uno spazio per dormi-
re) 

Talvolta fa comodo sapere 
come mettersi in contattocon 
questo o quel gruppo, con le 
varie «comuni», coi diversi 
awenimenti e raduni, come 
trovare un passaggio in auto 
o un viaggio aereo a sotto-
prezzo, un appartamento con-
veniente o un atelier artisti-
co, un camioncino per i tra-
slochi, una tipografia, un ri-
storante, un clrcolo di medi-
tazione, un ordine msitico, 
una palestra yoga, mobilia 
usata, baby sitters, coabita-
zione, amicizie... La geogra-
fia dell''underground e com-
plessa e su di essa vi sono 
ormai in circolazione decine 
di libri, indici, carte di riferi-
mento. Ne) suo sviluppo se-
parato. questo organismo com-
posito si e radicato e — a 
suo modo — ha acquistato 
influenza. 

I suol rami sussidjari (« Re
lease » e « BIT ») agiscono co
me un sistema non ufficiale 
di « salute pubblica » e la lo
ro efficacia fe masslma in 
quelle aree (pianificazione del
le nascite, cure per la disin-
tossicazione, nidi d'infanzia. 
abitazione) che trent'anni di 
« giustizia sociale n (Welfare 
State) non sono riusciti a co-
prire. Con spirito solidaristi-
co operano, in fondo. alia rein-
tegrazione. 

A parti re dalla meta del 
'60 1 paesi anglosassoni han
no subito l'ulteriore distacco 
delle leve giovanili. L'accen-
tramento dei poteri, la mani-
polazione del « consenso », la 
rigida frammentazione della 
vita Individuale, hanno pro
vocate la a rivolta», il desi-
derio di essere a diversi », un 
diritto d'opposizione che non 
poteva trovare espressione nei 
canali tradizionali. In appa-
renza si e avuta la sedimen-
tazione di uno strato socio-
Iogico separato. La divisione 
sembra essere stata accettata 
da ambo le parti. Neutraliz-
zata la spinta potenzialmen-
te eversiva, il sistema ha con
temito ed erode le varie Iso
le di dissidenza « culturale ». 

Ironicamente il dilemma 
dell'underground (e il suo fal-
limento) sta proprio in que
sta sua incapacity a comuni-
care contenuti radicalmente 
nuovi finche rlmane priglo-
niero volontarlo nei ghetto 
della moda. 

Antonio Bronda 

OGGI 

c Egregio sig. Fortebraccio, 
chi le scrive e un gruppo 

di donne milanesi » in sen
so piii lato lombarde che 
partecipano alia vita del-
I'ANDE. Per ragioni del no
stro lavoro o per rapporti 
sociali o famiUari con altre 
persone, ci e capitato di 
leggere alcuni suoi corsivi 
che pur dicendo niente di 
nuovo prendono in giro il 
prossimo, come si dice da 
noi, senza pagare dazio. In
fatti che gusto ci prende-
rebbero gli altri a dire a 
Lei e a tutti i suoi amici 
comunisti tante verita che 
non vi brucerebbero per
che avete la pelle dura e 
date sempre ragione alia 
Russia? 

• E queste verita non le 
pubblicherebbe neanche U 
" Corriere della Sera " per-
chi Spadolini da un po' di 
tempo in qua fa un giorna
le che poco si scosta da 
quello del suo partito. Non 
riusciamo davvero a com
prendere perchi leice Vab-
bia tanto su con Spadolini 
il quale e d'accordo di im-
pedire la sacrosanta mar-
cia sUenziosa contro i co
munisti e poi mette in gran
de la notida delle marce 
che fate voi comunisti sec* 
razznndo attravtno Milano 

e impedendo la liberta di 
movimento e di traffico a 
tanti cittadini che ne han
no diritto. II "Corriere 
della Sera " non ha messo 
in giusto risalto il rapporto 
del prefetto Mazza e questa 
e un'altra prova della con 
nivenza di Spadolini con I 
socialists se non anche 
con voi. 

« Quando ci sono dei taf-
ferugli a Milano sono sem
pre i fascisti che hanno 
torto e che vengono fer-
mati e badi bene che noi 
non siamo fasciste, ma se 
diciamo che non siamo 
d'accordo con voi anzi che 
siamo vostre acerrime ne-
miche allora ci dicono che 
siamo fasciste. 

< Queste cose e altre che 
non diciamo (come per 
esempio quella che molti 
dicono tra noi che il diret-
tore del " Corriere della Se
ra " e ormai venduto al co-
munismo) le avremmo vo
lute scrivere anche al si-
gnor Spadolini, ma credia-
mo che sia inutile: nei 
" Corriere " non c'e piu po
sto per chi come noi e dav
vero contro il comunismo 
rosso e vuole soltanto il 
bene della sua Patria. 

Per concludere, egregio 
signor Fortebraccio, e inu
tile che lei creda di fare 
lo spiritoso quando scrive 
"compagno Spadolini" co
me se fosse una cosa da ri~ 
dere e assurda, forse & piu 
vera di quanto lei fa finta 
di non credere, ma noi com-

giu la maschera 
prendiamo benissimo che 
lei faccia — come dicia
mo a Milano — il Cicero 
pro domo sua, Riceva i no-
stri saluti (anche se le di
splace) italiani. Milano 15 
maggio 1971. - Un gruppo 
dell'ANDE >. 

Pubblichiamo questa let
tera come ci i pervenuta, 
senza mutare una virgola. 
E' ben vero che si tratta 
di una lettera anonima, ma 
ci pare che sulla sua pater-
nita non possano sussistere 
dubbi. E' un documento di 
socie dell'ANDE, vale a di 
re dell'Associazione nazio
nale donne elettrici (state 
bene attenti a non leggere, 
per errore, « donne elettri-
che », perchi le signore del
l'ANDE, quanto a iltumina-
zione, non sono neppure ar-
rivate al petrolio), e lo si 
riconosce indubitabilmente, 
oltre che dagli argomenti, 
dalla sintansi. Si tratta, co
munque, di un documento 
che conferma le voci da 
noi raccolte a Milano, dove 
il direttore del « Corriere 
della Sera • piene sempre 
piii spesso accusato di co
munismo. Pare che in certe 
case, dove Spadolini incon-
tra coloro che furono i suoi 
grandi elettori, indiwrriali, 
ricchi professionisti, alti 
borghesi, aristocratici, U po-
vero professore sia fatto og-

getto di veri attacchi, du
rante i quali, anche se non 
esplicitamente, lo si accusa 
di vero e proprio tradimen
to. Le piii accanite nell'ac-
cusarlo sono le signore, ma 
i grandi padroni, piu com-
posti ma non meno severi, 
si mostrano altrettanto spie-
tati nei suoi confronti. Se 
e vero quanto ci ha rac-
contato un nostro collega 
del « Corriere >, I'ing. Gio
vanni Falck, uno dei mag-
giori promotori delle mar
ce silenziose, pratica un 
metodo silenzioso anche nei 
confronti del direttore del 
« Corriere »: ogni volta che 
legge sul giornale di via 
Solferino qualche cosa che 
ne denuncia le segrete sim-
patie comuniste, Vingegner 
Falck, implacabile, ritaglia 
il passo e lo spedisce al 
prof. Spadolini appuntato a 
un suo biglietto da visita, 
senza una parola di com-
mento. 

Bisogna riconoscere one-
stamente che gli accusatori 
di Spadolini non hanno tut
ti i torti. Non passa giorno, 
si pud dire, senza che il 
« Corriere» non riveli le 
sue simpatie per noi, e, gia 
che siamo in vena di one-
sta, aggiungeremo che lo 
fa nei modi piii subdoli e 
indiretH, particolartnente 
pericolori per i giovani e 

per gli ignari. Ne volete un 
esempio? Due settimane or 
sono si sono svolti a Roma 
i campionati internazionali 
di tennis. II « Corriere d'ln-
forrnazione », anch'esso di-
retto da Giovanni Spadoli
ni, il 12 maggio ha pubbli-
cato un profilo dei due mag-
giori campioni partecipanti 
alle gare, Vaustraliano Lo
ver e il cecoslovacco Kodes. 
Ecco che cosa si legge, a un 
certo punto, di Kodes: « E' 
un comunista convinto e mi-
litante. II partito ba piena 
fiducia in Iui, per questo 
gli da il permesso di sco-
razzare su tutti i campi del 
mondo. E' simpatico, bene-
ducato, allegro >. Ora, non 
e necessario avere Vacume 
deU'ing. Falck per render-
si conto del male che pos
sono fare queste righe in 
apparenza cost innocenti. 1 
comunisti giocano a tennis? 
Male, molto male, ma am-
mettiamolo. Perd fossero al
meno delle schiappe. Dice: 
c Giocano che fanno schifo. 
Lo vedete quando non c'e la 
liberta? >. Invece Kodes 
gioca stupendamente eino-
stri, nonostante il pensiero 
crociano, le prendono. Va 
bene, rassegnamoci. Perd 
Spadolini ha un preciso do-
vere: garantire ai nostri fi-
gli, cosl impressionabili, che 
Kodes e odioso, screanzato, 

puzzolente e tetro. Invece, 
eccolo li: simpatico, bene-
ducato, allegro. Ma questo 
€ Corriere », dicono le si
gnore dell'ANDE e i signo-
ri dell'Assolombarda, que
sto « Corriere > che ci sta 
a fare? 

Tutto sommato, pensiamo 
che Spadolini sia ormai 
m bruciato >, come si dice, 
e che convenga ammetter-
lo: e un comunista, e sem
pre stato un comunista, e 
fu Stalin (ah, quello Sta
lin) a volere che fosse pa-
racadutato tra i borghesi. 
Signor direttdre, e inutile 
continuare la commedia, giu 
la maschera. Le signore 
dell'ANDE, che Iddio con-
servi loro la grammatica e 
il patriottismo, Vhanno or
mai scoperto e hanno ca-
pito tutto, come al solito, 
con una sola differenza: che 
alenne di loro la credono 

, c venduto > al comunismo, 
' come se il comunismo la 

pagasse. Ora questo e fal
so. E' lei invece, professo
re, che secondo Vuso del 
PCI tutti i mesi versa me
ta del suo stipendio, due 
milioni e mezzo, al partito. 
Ci displace per quei soldi, 
che ci facevano tanto como
do, ma forse, chissa, riusci-
remo a mettere alia dire
zione del « Corriere » un al-
tro compagno. Intanto la 
ringraziamo per la sua fe-
dele militia, illustre profes
sore, piccino mio, anche a 
name dei metalmeccanici. 

FvftMrMCto 
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