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Su Internet stone e ricordi di allora 

La saga dei Filippi; 
frammenti di memoria 
in rete telematica 

AMTOMMLA MAMMHM 
• Angelo Filippi si alza e prende la parola. -II quadro eon lafotodeIRe 
venga lollo dalla sala consiliarek £ i l 1922, siamo in provinciadi Raven
na, nel consiglio comunale del Comune di Fusignano. Viltorio Emanuelc 
111 ha da poco consegnato I'llalia ai fascisli e affidalo il govemo a Benilo 
Mussolini, dopo la marcia su Roma. II consigliere socialists Angelo Filippi 
sfida il Re con quel geslo clamoioso. Poco tempo dopo i l eonsiglio comu
nale viene commissariato. [mperversano te squadracee (asciste. comin-
ciano !e teggi eccezbnali e per Angelo Filippi vivere in Italia divenla un ri-
schto, 

£ inline coslretto a lasciare il suo Paese. la moglie e i l ie figli. va e suite 
navl passeggeri di bandiera estera. si guadagna la viia suonando il sax 
Negli anni frenta liesce a tomare in Romagna e si stabilisce a Voilana. 
dove e viva la resisienza clandesiina. La moglie Ida muorenel 1H37. l ire 
bambini si stringono sempre piO atlomo al padre. La earning di Angelo 
diviene luogo di riunioni segrete e i suoi bambini crescono in frelta. a IT 
anni Gustavo Filippi gia oiganizza inlorno a se un gnippo di ragazzi. Sia
mo nel 1941, si lormano i giovani c he avian no. due anni dopo, un m o b 
dipunla nella Pesislenza.il 25 luglio l943eungiomodileslaaVoltana il 
lasclsmo e caduto. la popolaztone scende sorridenle per le shade, accer-
chia padficamenle i fascist!. -Fu una manifestazione ordinals, furono 
bTuciate leinsegne del regime senza alcuna rilorsione*. ricorda Lino Giu-
gni. Viene altuala una poiilica non violenta e lollerante. nLa miglior ven
detta e il perdono": quesla frase risuona solenne nel discorso alia popola-
zione tenuto da Emilio Ricci. 

Le manilestazioni di giubi loduranoperal l r idueotregiomi. J fascisti 
sembrano aderire alia linea di pacilicazione ma in segrelo preparano 
piani di rivincila. Vengono compilate le lisle degli anliiascisli da eliminarc 
e dopo l'8 setlembte i lascisli rompono la tiegua: parlono le spedizioni 
punitive, i bliz notlumi, si consumanocrimini sanguinosi. Scatla I atilodi-
fesa popolare, si lormano le brigate panigiane. Angelo Filippi ha semina-
lonelcuoredei f ig l i : b ro (anno la scella partigiana. sonocomunisli.de-
vono nascondersi. II giovane Gustavo Rlippi si attiva nelle lurmaziorii par-
ligiane appena cosliluile. nelle culline Faemine e Forlives). 
Ma mentre tocna in pianura, netla sua zona, viene catturato 
dalle Brigate Mere assieme ad allii duecompagni Mario Ra
tes! e Gasparre Crescimano. La kicilazionedi Gustavo, Mario 
e Gasparre viene cseguila la stessa mallina della catlura, il 10 
giugno 1944. L'eco deirawenimento e noiewile. la stampa 
repubblichina ne da risallocompiacendosi di avere elimina-
lo -II leone di Voilana*: cosl viene chiamatoGusravo. 

£ un duio colpo per la sua iamiglia, ma casa Rlippi rima-
ni' un punlo di riterimenlo per la Resistenza. II Iraleito di Gu
stavo. Oriano, nonoslante una gamba ingessala, raccoglie 
attorno a se giovani e giovanLssimi. Ma la rabbiarepubblichi-
rai si abbatle nuovamtnle su Voltana. La mallina del 13 ago-
sio 1944 un rastrellamento delle Brigate Mere fa prigionieri 
Angelo Rlippi e suo liglio Onano, assieme ad aim anliiasci
sli La lucilazione e immediate per Angeb fi l ippi, il liglio 
Oriano, Giulio Ghiselli. Saverio Grilli e Augusto Lolli. Della fa-
miglla Rlippi rimane sok) la figlia Lorica. 17enne. L'esempio 
dei Filippi viene seguito da altn partigiani. 

In quesli giomi Vohana si appresta a ricoidaili lutli. La 
slonadei Rlippi appartiene aile la nle stone della Resislenza: 
un giomale [ion pu6 raccontarle tufte mentre lulte sarebbe-
«> degne di un ricordo. Ma un'inizialiva per dare spazio e dil-
(usione a tutte le storie t slata awiala nei giorni scorsi. E tina 
•batlieca eletlronicat promossa dalla rete telematica Peace-
Link. Lc scuole, i comuni. i giomali, le associazioni possono 
- a 50 anni dalla line della guerra e della resislenza partigia-
na • uollegatsi. leggere e scriverci sopra. rendeie note le ini-
zlalive e le riceiche sloriche. I collegamenli di prova posso
no esseie elletluati al numerodi modern (199-4746313. BBS 
ccntrale di PeaceLint allro 60 banche dati in Italia sono a di-
spusizione pet diffondere "in iete» i'inizialiva (per inloima-
zioni1 tel/la«039-474SI47). L'accessoegiatuiloedawiene 
mediante modem e computer. Le stone sono diHuse nella 
etmlercnza telematica iscuola ed educazione«, essendo un 
paliiinonlodiBrandevalorestoiicoededucalivo. 

Unod^liaspetliinnovalivideirinizialK'aslanellaricerca 
anche di episodi della Resislenza non armala, basali su me-
todologie di ditesa popolare nonviolenla. Recenti saggi e ri-
cerche (conre -La lolla non armala nella Resislenza«.curata 
dal Centra Studl Civile di Roma. Lel.ll6/6I5S0768) mirano a 
soltolineare 1'efficada delle azioni di mdetolimenlo del la-
scismn (regime autoritano che tutlavia non polcva lare a 
mono del tonsenso) attuate dalla populazione medianle 
azioni di dis"bbedienza civile e di non collaborazione che 
hanuo isolato e delegitttmalo il polere. "Quesla riccica • dice 
Giorgio Giannim. del Centre Sludi Dilesa Civile - 6 non solo 
doverosa, ma anche impellenle pcrche la conoscenza dei 
fiitli rischia di pentersi per sempre con la scorn[jarsa dei pro-
tagonisti". II iascistimcrolla ufficialmenlc 1125 luglio 1H4.1. la 
Hesistenza vince il 25 aprile 1945. ma quesle dale sob indi-
cnlive sli un process" pill prolondo. In realta la viHona deld 
Resistenea e <\ crolfo del lasclsmo vengono preparali molto 
prima, in Iutle quelle occasioni incui il regime mussoliniano 
regislra l.i dilficulla ili maniieslarsi willorioso e )xipolare" Irs 
la genie. In tempi in cui era proibilo portdie un lazzulello 
rosso, rogalan.' un garolanu. vegliare un compagno mono, 
liinte personc hanno rilsobbedito civilmenle con la nonvb-
lenza. 

Won IDI to e andalo cosl c nella -biicheca eleltronica" Ber-
lol lBrechtlacapolinoconisuoiwrsu-Eppurebsappiamo 
anchel'odiocontrolaba-.sezza stravolgeil viso • Anche l'(-
r.i per I'ingiuslizia la r i t a la voce. Noicheabbiamovolulo 
npprcstare il leireno alia geniilezza noi noil si pole esseii1 

Ucnlili. Ma voi. qu.iudo saravenula l'tna the all ' i ionioun 
iiiulosiii Tuoino. lnHisate a noi con indulnonza.-

Nuove generazioni tra disillusione e voglia di trovare Tentusiasmo di un ideale 

Giovani inquieti 
m Ci vorrebbe un likjsolo, o uno psicologo, 
per capive e spiegare la slrana tensione. siien-
ziosa. solilaria ma spesso palpilante che va 
dillondendosi nei giovani. Loro ci rimprove-
rano. Se c e un senlimenlo comune nei tnille 
alleggiamenti tulti dirersi che ora e possibile 
nscontrare Ira gli adoiescenti. e oraprio un 
stntimento di sfiducia. Hanno voglia di cre
dere, ma nello siesso lempo ne hanno paura 
Gli anni Olianla sono passati come una ruspa 
sugli enlusiasmi o sulla gioia di jlludeisi. che 
sono prerogative rraluraii della giovenlu Di-
ceva Norberto Bobhio. proprio nel mezzo de-
gli anni Otlanla, t he un'epoca e semplicc-
menle quello che o. punlo di approdo e in-
sieme niomenlo di traslormazione di una la-
se slorica. composla dagli aweniinenti e dal
le siluazioni di tune leterre del pianela. e non 
di un solo paesi.'. -Tuna la storia 6 piesentc», 
allennava il l ibsofo, e yiercio non so la senti-
va di rfatP un'etichetla ai cosiddelh anni del 
riflusso. Eppure non c e dubbio che nel de-
cennio pa.ssato. da noi quakosa si e spezza-
to. II senso del |>aese (e, perche no?, della 
palna. se nusciamo a ripulire quesla parola 
delle croste rcazionane e da tulto cio che di 
tasullo lc e statoappiccicato sopra) e andato 
perdendosi e porverizzandosi nella mihade 
di mteressi particolan. 

Seroa puntl di riferimento 
£ avere permesso queslo. soprattutto. che 

gli adolescenli oggi ei rill laic id no. In queslo 
ctinleslo, i punti di rilerimenlo tradizKinali so-
nn caduti, comprese quelle dale che in ogm 
civilla rdppresenlano rn'orrens; in cui l<i 
conipatlezza della tn lx i .o del vil laggio.odei-
la nazio i" ' si rinlorza Le leste sono seinpre 
occasioni di raduno generale, in cui il rilo ( i l 
sacriheio. la lalna. e la loncenlrazione nello 
spirilodi gnippot siaccompagnaalmonien-
loconvivialc (la gioia purae somplne di sta
re insienii') Negli anni Ollanta. la seionda 
comixincnte ha prcsodecisamente il soprav-
veulo sulla prima linila ni' irarmadiu truti ' 
dello cose ivcchic. che non inleressavano 
pin. BacCadulo|>cr1u(telefeste. siale religio
se che b Liichiv c aix'ni |)iu perquel ladel25 
aprile, CI '^ I ideologicamcnie connolala co
rn "era. &.'chicdi.imo. perc.cmpio, aqualche 
giovane rlella gcucrazione lormalasi negh 

anni Otlanla (i veriliciiiquenni di oggi, per in-
tendercil cosa signilichi per loro la fesla del 
25 aprile. una gran parte nspondc senza pro
blem! che si tralladi u n g b m o d i v a c a n t co
me un allro. Conosce solo genericamcnle gli 
cventi etie hanno portalo a quella giomata, 
sa per grandi linec che si lesleggia la libera-
zione dal dominio ledesco I non dice mai 
-nazisla", dicesempre-wdesco"), ma mente 
di piu. Giuslificazione nessuno si e mai chie-
slo II perche della lesia. ni^ la scuola ha mai 
iatto nulla per lar nasccrc un inierrogativo del 
genere.Eun giomodi vacanza. quesla e la ri-
spostasemplicee pronla. Elindilferenzache 
abbiamo avuto modo di conoscere bene. Ri-
cordo ancora le Iczioni. per esempio. che ll 
professor Paladmi. direllore del Museo della 
Lil>erazione di Roma, imparliva ugli studenli 
come introduzione alia \nsita al sacrario di via 
Tasso. dove sono mode decinedipanigianie 
di ebrei. Ricordo il modo in cui si accatorava 
a spiegare ai giovani che a '̂eva davami cosa 
significhi non avere la liberta, e lottare per 
averla. Ma quasi senipre le sue parole cade-
vanonelvuolo, omeglioandavanoasbattere 
contro la canvinzionc della maggior parte 
degli siudenti. illusona ma coriacca. che co-
munque il pericolo della perdila della liberta 
iron II riguardava. E ancora adesso. girando 
Ua i mucchi di giovani lermi davanti ai bar. 
persi dietro i milie siniboh dell'odio. la deler-
minazione a non credere si mosna (oroce. Ti 
ridono in faccia. h rimbaizano eontro la loro 
disperala delusioric Per molti ragazzi il 25 
aprile o e un semplicc giomo di vacanza, di 
cui non conoscono nbnic (e anzi dendono 
come prova di ofleminalozza il semplice bi-
sngno di saperlo). oppure ringhiano becere 
certezzc conlro lc'•peculazprim delta sinislra. 
ricicliindu teorieorecclnalc e soiiimariamen-
le coni])jcse. La slona. per molti ragazzi. e la 
materia piii i i iul i l f di lulie, una |>erdila di 
lempo. m cui si imp ' i r jnocon ie i iu l i i l i e non 
wiv in io nella vila e. •Jiprallullo. non obietlivi. 
Lastonae reloricacomunista.dicono 

Eppure. c e uninquieludme lulla nuova 
CIK1 va dilfnndendosi tra gli adobnen l i colli-
vala spesso in solitudinc. Muraviu sosiencva 
che I'llalia solfrivn di una mancanza di in-
quietudine osisienziale. cioe di quello che 
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comunemente ma torse non impropriamen-
le viene chiamalo idealism^- L'ltalia, diceva, 
e il paese meno inquielo che ci sia in ocd -
denle. perche il meno idealisla. La rel^ione, 
che da certezze e ha una chiesa. sta al posto 
dell'ideale, che per delinizbrie non pud ave
re ne le une ne tanto meno laltra. 

Una raga nostalgia 
lo non saprei dire se il sentimenlo che ho 

cost ErequenlemenLe risconlrato tra i giovani 
sia da lilenrc a una rinata forma di idealismo. 
Sonz'allro e un'inquieludine. ancora molte 
volte conlusa L'ho chiamata, seguendo i 
suggerimcnli degli sguardi. le espressioni va-
ghe dei volti. nostofifio. Ma non e un senti
menlo di rimp;anto di qualcosa andato perso 
nel lempo. piuttoslo il senso della mancanza 
di una compatlezza che invece si sa esistere 
in altre parti del mondo. Lo esprime bene 
Claudia, sludenlessa di un isUluto proiessio-
nale: C i sono lanli mieicoetanei lalmenleci-
nici che non solo lion saiino cosa sia il 25 
aprile, ma neanche la sentono come una fe-
stanazionale Per loroeunglornodivacanza 
come un allro. lut loqui. Sarebbe bello invece 
che lutli la senlissero la fesla di lutli, come e 
per il 4 luglio in Arncncao per i l 14 luglio in 
Fraiicia* £ rammanco di non appartenere. I 
giovani spesso conoscono solo per grandi li-
nee le siluazioni che hanno portato alia libe-
razione dcll l lal ia nell'aprile del 1945. Per 
esempio. conlondono a volte date londa-
mentali, come quella del 25 luglio e quella 
dell'8 sellemhre IS43 (nessuno ha studialo a 
si uola la seconda guerra mondiale). Ma se si 
chiede il percttf di tanlo scollamento. la n-
sposla e sempie la stessa. il 25 aprile & slato 
iroppo slrumenlalizzalo. da tulle le forze po-
l i ikho. E una nsposlaclieanivapuntuale dal
la maggbr pane dei giovani. Lo aflermano 
Daniela e Gcrmana, studenlesse di liceo. e 
Laura, ormai allumversita. che sidichiarano 
lulie c ire aderenli all'area progressista; e lo 
aflerma anche Chiara. che frequenta un isti-
into lecnico, la quale invece ha volalo nelle 
ultimo elezioni per il Pob la (esla della libe-
razbnet-slalacomeunelasl icol i ralodapar-
n contrapposle. che hit (inito per rompersi e 

I bambMcfetdiHtmOMtai cawa 
( M b euena h a m MUCglamsnS 
da MMtt C H M qwaU tcugniaa napoltfano 

Falo^ratlf degl larcnitfidmencani (ratle 
tla-L'ltaliaimrala-ediloilBMondadori 

non lenerepid. Ci sono due anime. che spes
so convivono. C£ chi . come Riccardo.«radi-
cato nel suo bisogno di discriminazione e ri-
vendica la corinota2ione "di sinistra- del 25 
aprile, e c'6 invece chi. pur non negando il 
valore antilascista di questa dala. la celebra 
come festa laica e d i lutti gli ilaliani. Dice An
na, sludenlessa di un islitulo tecnico: "lo sono 
d i destra. alle ultime elezioni ho votato |ier 
Aileanza Nazionale. Ma sono stanca del boi-
cottaggio Iatto a quesla festa da tante perso-
ne del partlto cui ho dalo il volo. Per me. il 25 
aprile e il giomo in cui e nala I'llalia modema 
e democratica, e lo voglio senlire come una 
lesta anche mia. La poiilica non deve entrarci 
nienie'". 

LavtaiMtopoWfca 
C e artche questo aspetto, miattt. da regi-

strare. La politica. per molti giovani, ha perso 
II valore diconfronto civile, di azione di gran-
de respiro nella vita d i un popolo. II suo signi-
licalo, nella concezione che molti giovani ne 
hanno, si £ prosciugalo, spremulo evidente-
menta dalle vicende degli ultimi anni fino a 
comprendere solo quel giochi e tatticismi e 
accordi oscuri dai quali la genie comune e 
inesorabilmente tagliata (uori. Per questo 
motivo mom ragazzi non lannopiu politica, e 
sentono piuttoslo il bisogno di difendersene. 
£ difficile interpretare quesli concetti senza n-
schiare d i sovrapporre parametri che sono 
soltanto di noi adulti. Si sarebbe tentati di li-
quidarli come i l initio di una disinformazio-
ne, di superficialita, se non fosse per quella 
sensazione di soffeienza. di inquieludine ap-
punto, che perd trapela inequivocabilmente 
nelle parale di moll i. La professoressa Elvira 

-Sabatini.che ha sosUtuitosuo marito, scom-
parso Ire anni la. alia direzione del sacranodi 
via Tasso, dove incontra ogni giomo decine 
d i siudenti. ha una sua risposla. «La parteci-
pazione politica sta lentamente tornando. 
Non d piii il risullalo delladesione a un movi-
metito polittco, quanto piuttoslo della ricerca 
lodividuale di molti giovani. L'lnteresse verso 
la storia, per esempio, dopo la cadula degli 
anni Ottanta. sta piano piano risalendo. I ra
gazzi sono piu motivati. e soprallutto hanno 
piu inquietudint rispello a quelli di qua t h e 
anno fa. Loro adesso. per esempio. hanno 
paura della guerra, perche la sentono vicina 
in Jugoslavia, vedono in letevisione le trage-
die del Ruanda, della Palestina. Hanno co-
scienza, attraverso i film che vedono e le can-
zoni che ascoltano, che la libena e un bene 
che si pud perdere. Sono senz'allro piii sensi-
bili". 

Forse percid la coscienza non viene piii 
soltanto dalla conoscenza del passato, ma 
sopratlutto dalla consapevolezza di cio d i e 
accade in lomoaniH. Noneuncasoche l ra i 
mil i di molti giovani ci sia no antiche figure 
come Che Guevara, e altre tutte nuove, come 
Nelson Mandela, del quale molti giovani co
noscono la vicenda. Forzando leggermente 
Bobbio: "Tutle le stone sono presenle» La 
nuova inquieludine giovanile si nutre dell'in-
certezza di un mondo che deve ncrtiarsi to-
talmenleisuoi punti di liferimenlo. Molli gio
vani stanno ricucendo con pazlenza. da soli. 
le proprie convinzioni. Penso a Davide. so-
prattutto, che aveva adetito per moda alia de
stra, e che ha cambiato le sue convinzioni 
dopo essersi messo a studiare la storia in soli-
tudine. a casa. Potra piacerci o no, ma chie-
dendoa ig iovan ide lmodo incu i vivonolari-
correnza della Liberazione, ci6 che appare 
piO evidente di tutto e proprio questo senso 
di nostalgia non di un tempo passato ma di 
un -allrove- in cui to spirito di appartenenza 
sia talmente fone e radicalo da superare le 
divisioni ideologiche che sono del mondo 
adul toechemol t id i lo . 'ononconcepiscono. 
Non S senso della pallia, ma qualcosa di pill 
laico e modemo che comunque gli somiglia 
molto. Cerlo, inunasituazionecoslindijbbia-
menle conlusa. in questa terra vergine dove 
tutto e linito e tutto sembra dover ricomimia-
re, gli speculatori e i lottiziaton cullurali pos
sono avere buon gioco ( i fauton. per esem
pio. della cosiddelta leoria della pacificazio-
ne. o coloro che alimentano I'odio qualun-
quistico per la po l i t ta ) Eppure dall'iiiquie-
tudine giovanile si alzano delle polenlissimc 
antenne. che dovrebbero essere in grado di 
riconoscere chi d in buona fede. Al giovani 
interessa il Paese. non pid i partiti. E la solilu-
dine in cui vivono la loro tensione li porta ad 
avere una grande pazienza. Hanno voglia di 
capire, finalmente. di fare espenenza, hanno 
gia parecchical l isul lemania forza di rimuu-
vere le macerie d i vecchie certezze Ma quel
le poche cose (imaste sane, le wnno conser-
vare. Come dice Riccardo -Noi, quelle poche 
cose in cui crediamo. ce le conserviamo ho
ne. Voi invece avete lalto un gran casinok 
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