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1 i|iiiiiliTiii del Cechov 

prt'sso 
b)i nlet 

La piihblicaziunc di que
st! Qnaderni del dollar Ce
chov (") viene <iiiiisi a coro-
nare il r i s v e d i o d ' interesse 
c di s tudio flic si e manifc-
statu in Italia (come di'l re-
sto in inolti I'aesi a cumin-
c iare dall'L'HSS) nei con-
fronti del Grande ser i t tore 
russo, duran te d i scorsi mi
ni . Abbiamo avnto le recen-
ti edizioni inle^ial i del la sua 
opera nar ra t iva , statnpntc 

,'sso Sansoni e nella Hi-
•ca t 'n ivcrsa le Hi/zoli 

(ol lre la scclla annua e tut-
tavia parzialc del l ' lCinandi) ; 
si sono venuti t r a d u c e n d o 
sa^'d e bio»rafie; si e cono-
sciulo r i l l t i ini i iante Cttrlcy-
(jio (lorki-Cechov ( I 'd i tor i 
i i u n i t i ) . K, aiielie in un ro -
si snminnrio accenno , sareh-
be da sol tol ineare il ri l ic-
vo cultural! ' e di iiiiova nio-
derna in te rpre taz ione d i e 
hanno assimto a lcuue r ip rc -
se sulla scena dci drainiiii 
cechoviani , iicll 'ultimn lu-
s t r o : in part icular! ' , le indi-
incnlicahil i Trc sort-lie con 
la r c d a di Yisconti . 

/ (jtitidcriii raccoljmnt) ap-
ptinti le t lerar i , osservazioni 
di vario ai ^onienlo, note di 
ca ra t t e re pr iva to d i e Cechov 
undo ver^aiido dal 1S01 (an
no nel cjuale e d i condusse 
il suo priino v i a ^ d o aU'este-
ro) al 11)1)1, ip iaudo iniiiia-
tura inente to colse la mor te , 
dopo lun^o I r n v a d i o . Si 
t rat ta .solitamente di frasi 
b rev i , schizzate in un lin 
(•ua^'do r ap ido , pr ivo di 
prcoccupaz ion i es t imat ive ; le 
p n d n c si succedono l'uiia 
al l 'al tra senza raf>dunj<ei 
f|iicll.'i or^anici ln e densitn 
di s tesura d i e forse qual 
d i e lel tore, a l t ra t to dalla lus-
suosa d e ^ a u z a del l ibro (ar-
r i c d i i t o da una squisita par
te ieoi io»raf ica) , aspcttava, 
Ma (piesti a p p u n l i , queste 
osservazioni valjjono p rop r io 
p e r quello d i e s o n o : una te 
s t iuiouianza s p o d i a , vor 
reuinio d i re pud ica , del mo-
do come lo se r i t to re veniva 
cos t ruendo i suoi racconl i 
le sue opere tea t ra l i ; e del 
inodo coine, nel contempt) 
e d i edifienvn pa/.ienlenien-
te la p ropr ia coscienza, in 
una par lec ipaz ione piena e 
coinliatliva ai problem! 
rcal i . 

L ' impress iouc pin iliretta 
che si r iceve dalla let tnra 
dei Qutuieriii e quclla ildhi 
inlcnsi la del lavoro d i e Ce
chov compiva d o r n o per 
d o r n o ; deH'acute/.za e difri-
ciilta della r i ee rca , di conte-
nuto e st i l ist ica, alia quale 
e d i si sol toponeva t»jj"-i vol-
ta. li si badi che le anno -
tazioni qui r iun i te si r iferi 
seono sol tanto a un nutnero 
re la t ivainente piccolo dei 
suoi raccon t i , a n c h c sc ve 
lie .sono cojupresi alciini dei 
p iu impor tant ! , da Trc an
ni a La inia vita, da Hit de-
litlo a L'arciepisc.opo, da 
Nella bassara a / conladini. 

Avari sono in geiiere d i 
accenn i alle cominedie , clie 
p r o p r i o in quel t ra t to di tem
po avrebbero r ivclato il 
d ra iun ia tur^o Cechov. Ma 
quel d i e si confernia con 
evidenza, e che ci preine por-
rc in luce, c il nesso ben sal-
do Ira lo ser i t tore e il medi
co , tra il poeta e l ' iuda^alore 
delle quest ioni sociali e i;i-
vi l i : nesso il quale si niani-
festa possianio d i re ad o&ni 
p a d n a tlel volume. Quclla 
mater ia d i e poi vediamo tra-
sferi la, senza res idui ma an-
clie senza re tor iche conipia-
cenze, nel l 'opcra na r ra t iva , 
e cu^etto pr ima di un esamc 
in vivo: si confronti la secca 
re laz ione , alle p a d n e LJ-17, 
i n to rno al via j jdo conipiu-
to dal l 'autore nel d is t re l to 
di Xiznifjorod pe r r eea re 
a info ai contadin i affamali . 
con i folti appun l i d i e pre-
cede t te ro la creazione del 
suo fanioso e bell issimo r ac -
conto sui nutyik. Piu d i e una 
vera voraz innc di socioloivi, 
• idscc in Cechov l ' istiuto 
del io sc ienzia to , d i e non d i 
fa pc rde re mai di vista In 
concrelczz.a d e d i eletuenli 
pres i in cons idc raz inne . 
Cjualcuno point vederc in cut 
un litnitc teor ico, ma non e'e 
dubb io d i e nella sua anal is i , 
ad csempio , della vita n d l c 
campaRnc russc , e d i d u n g e 
p iu avant i di t»£ni a l t ro ar -
lista dclla sua cpoca . Non per 
nulla (come dor i imenta frn 
l 'a l t ro il Carleyyin con Gor
ki) si t rovo allorn in ancr -
ta polemica con Leone Yol-
s t o i : la mit izzazione del 
m o n d o con iad ino cui il 
somrao ser i t to re finiva pe r 
a r r i v a r e conir:iNi;«»;« |».ilt..-.v-
men te con l 'atte<;daniento 
c r i t i co e i l luminato di Ce
chov, nel quale r a d o n c c 
fantasia cc reavano cont i -
nuaniente di tencrs i in un 
a rdun ma f e m n d o cqui-
l ibr io . 

Oia d i spunl i che abbia-
mo del ta ci fannn avver l i ro 
ra t tua l i t a dei tcmi che nei 
Qnaderni si possono r i n t r ac -
c i a r e . Anclie in cer te batlu-
Je monche , in ccr tc locuzio-
ni fihiribizzose d i e pa r r eb -
bc ro frutto immedia to di la-
bili stati d 'aninio . <li s i l t i 
d ' umore , scopr iamo la linea 
di un fentafivo indi r izzato 
a I ra r rc dai minn t i , pa r t i ro -
lari aspett i deU'esistenz.i 
u n ' i m m a d n e complessa. I'iu 
volte vediamo r ipor t a t e . cd 
a n c h e in successive var ian-
t i , cspressioni come di ,2er-
go. desunte in modo ch ia ro 
dal I i nguagdo quot id iano dei 
contad in i e dei piccoli bor-
j;hesi , che Cechov attentn-
mente s tudiava. C.itiamo a ca-
so : « I 'na raqazza intell i^en-
l e : " lo non so finhere.. . io 
non mento mai... io ho i m i d 
j i r incini . . ," . V. somprc io, io. 
io ». ( I ' r imo (>uaderno, pap. 
129); « S i ode un roverente 
m o r m o r i o : ha p reso due lau-
reel »_ (idem, pag. H O ) ; 

con le 

donne , d icono di lui d i e 6 
un idealisla » (Terzo (Jua-
de rno , paf". 17) ; « Uno scri-
vano mauda nella cil ia a sua 
m o d i e un find di caviale 
con il sc{"iH'nte b i d i e t t o i 
"Vi mando un flint di cn-
viale pe rehe soddisfiate 
il vostro bisoj 'no f isico" ». 
( I ' r imo ip iaderno, pag. 1)5); 
« II s i^nore al n i u d c o : " Se 
non smetti di here , ti di-
sprezzero" . A casa, le don
ne : " C h e cos 'ha det to il pa
drone'. '". "Dice : Mi disprez-
zera". Le doune sono con
tent!' ». (idem. pag. 87) . Qua
si tutte quesle esjiressioni le 
r i l roviamo nei raccont i (e 
nei dratutui) cechoviaji i , fu
se in una ar t icolata strut-
tlira, a fornir la sostauza e 
il sapore dei suoi inimitahi-
li d i a lod i i . Non si tratta 
di inque, per lo ser i t to re , di 
un puro accai i imeuto filolo-
d c o , ma di una r ieerca che 
sfocia enl ro un disc;mo sein-
pre real is t ico. 

* * * 

Nel suo Sayyin su Cechov 
( l t l f i l ) , Thomas Mann , par-
lando del r appo r to a tra la 
progressiva coniiuista di un 
m a d s t e r o formate e r aee re -
scituento della scnsibil i ta 
morale e s tor ieo-er i t ica », 
del « r appor to insomnia tra 
1'estetico e l 'etico «, d ice : 
a Non sara diinque tale rap
porto . quello d i e conferisee 

« Kruk: Ha succcsso 

all 'opcrosiln deH'arte la sun 
diKiutti, il suo si<;nificato, la 
sua ut i l i ta ; e non si spie^a 
a t t raverso cpieslo r appor to 
anche la s t r ao rd ina r i a vene 
razione d i e Cechov ha per 
il lavoro... il suo seinpre piu 
deciso rifinto di una vita 
d i e , come e d i diceva "e 
eostruita sulla schiavitu '?" ». 
Mia conoseenza di questo 
rappor to , al suo approfondi -
mento, i ()im</erin' del dottor 
Cechov danno un contr ibu-
to prezioso. Ivssi ci r endono 
piu palpahilc la lezioue non 
sollaulo ar t is l ica ma morale 
d i e deriva dal l 'opera di Ce
chov; e ci a iu tauo a defi-
iiirue la fi^ura nella sua in-
terezza: la fi^ura di un tm-
ino legato alia vita con iu-
lelli^enza e passioiie, spie-
lato contro coloro che, eon-
sapevoluieute i> no, ne di-
vennono neinici . « Se qual-
eiuio si a l tacca a qualcosa 
che d i 6 es t raneo, per esem 
pio al l 'ar te, incvi lahi lmcntc 
divenla tin burocra te . Quanti 
buroerat i a t torno alia seien-
za, al tealro e alia p i t tu ra ! 
I'er chi la vita e cosa eslra-
nea, per chi non ne e ca-
oacc. altro non resta d i e di-
ventare un burocra te ». 

A(u;r.o SAVIUI.I 

(•) Ki'llrint'lli .-xHtorc. Mil i in . 
l't.">7 'rr.Hlu/icrii' (111 ni>'=ii il: I'lt'-
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• A ppiiiiLiUH'litii m.uir.itii » 

UNA GRANDE MANIFESTAZIONE DELLA CULTURA ITALIANA 

Si apre domani a Roma 
il Convcs'no <•• istiifli srramsiciaiii 

/ / valore delle adesioni e del contrihuto di eminenti studiosi - Lo schema delle quattro relazioni 
di Garin, Cessi, 7'ogliatti e Luporini - / /pemiero e Vazione di Gramsci,primo marxista italiano 

Si apro doinani alia sala 
Ilnincaccio di lloina il Con-
vegno di studi gram.seiaiii. 11 
couiitato d'onore, le adesiuni, 
il tipu di relazioni e di cunui 
nicaziuni d i e vi si terranno 
d a preaiunineiano a sulVieien/a 
quale ainpiezza e quale valo
re culluralc possa assuniere 
iiirasseinblea clie corona le 
celeurazioni del ventemuo del
la morte di Antonio Craiiisei. 

11 coiivegiio e auzitutto una 
asseinhlea ili studiosi e un'oe-
easione per lo studio del pen-
siero di tlrauisei. Pimto d'ar-
rivo d u n interesse e di una 
« fortuua » (•raiuseiann che. in 
tin (k'ceiinio. via via che usci 
vano i qnaderni del earcere 
e d i altri serilti politiri e ten 
riei, non hanno latto che 
aeereseersi; e punto di par 
ten/a per una pro'-iramma/io 
ne e una inessa a fuoeo del 
lavoro futuro. 

Vio che appare a prima vi
sta !\ la ^amina eslesissima (h 
tend, di inaterie, di discipline 
che si presenta al convci'iio" 

I,A P l t l ^ l A IH II IM S i n A A l I I A IIKO I M I l / fM>IIS A 

Con una bclla "Madama Bu8IeHIy„ 
si celebra i! cenlenario di Puccini 

Una musica che commuove semprc il nubhlico - II c/iudizio di Verdi torna d'at-
tiudita: «Segue le tendenze nwdcrnc, mo si manlivne altaccalo alia mvlmlia » 

La sccomhi opera in car-
teHonc, Madama Hu t t e idy , 
rupitrcscntata icri al Tea
lro dell'Opera, arera un 
duplice, lodcralc fine: ce-
lebrarc il centcnario dv'la 
auscita di (jiacoino Puccini 
(Lucca. 27 diccmbrn 1858). 
snliimre il r i to rno sidle 
scene romanc di Antonict-
ta Stella, la cantante snlita 
in questi tiltimi tempi a 
grandc fama, in Italia e 
till'estcro, soprattutto in 
America. Serata, tptindi. di 
pflrficohirc interesse, term-
to conto delle bttrrascose 
vicende dci giorni scorsi. 

11 gran pubblicn — con 
tutta I'opnlenza dei bci ve-
stiti, con tutta I'ansia di ri-
tornare sul campo di bat-
taglia, a anzi con Vcccita-
ziotio di potrr e.isrrr. non 
si sa mai. profnnonisfn nn-
cor« di chissn quali av-
venture — si e prcscntuto 
in tentrn, compattn. Ma b* 
spcttacolo si c srolto con 
trantiuillita, che le note di 
Puccini hanno ben presto 
presn il soprarrcf i fo . 

K' bnstato che venissc in 

site — diceni — nel teatro 
lirieo, si chinniu l ibret to >... 

* * * 
Ferniccio 7(ioli(iri-
Titn Gabbi. I'n il-

hurilniia, un consu-
attore. liravissimn 

solito, nei melndrammi. 
In parte del e cattirn * 

Con 
ni. e'e 
lustre 
ma to 
Di 
ha 
cd «"• un eccellente pcrfidn 
Jugo. iVdhi Huttoifly. 
tpiello del console arncri-
cuno. non e un ritolo da 
protayonistu, ma lui, Gob-
bi. non lo disdeyna. non )a 
capricci. Che assist a di-
vertito alle finte n<tz?e di 
Pinkerton, o che partccipt 
poi delle vicende del dram-
ma di Butterfly, la sun vo
ce. il suo qesto. hi sua pre-
senza conferiscono alio 
spettucolo unuiriifri e s i -
curezza. 

Ma cost e Puccini. Co-
strtiisce il suo edificio di 
suoni tptasi partendo dn 
uno sclierzo (Mimi che lui 
smarrito la chiavc; Pinker-
ton clie ruol dirertirsi con 
la yiapponesina). ma <ptun-
do lo scherzo si tramttta in 
drantma. ecco Puccini stes-

*ut-t̂ * fV'fcX-w*-' 

Oiaromn rurrini una foto di line srrolo 

scena Femtccin Tagliavini 
(voce sempre prndifa. s im-
patica. sicura) a prcgustarc 
le fintc nozze con Butter-
t'ii II nubhlico r stato su~ I 
l»:lo preso dagli agili ritmi 
delta orchestra (bisogna 
conrcnirne: sempre ricca. 
fluida. cfcfjnnfc i 'orchc^lraj 
pucciniana). c lia aspcitato 
il gran duetto d'amore. il 
enro momentn di abhando-\ 
narsi all'irmmpcntc m r ! o - | 
dia. di togVtcrsi di dosso iJ) 
dispctto, il malumorc della 
sfortunata scram di gala. 

E Puccini e uomo da far 
questo mtracolo. II costd-
detto musicista dclle pic-
cole cose, dclle sartivc. del
la povera gente, ha infatti. 
tu'tnrn. musica da conso-
Ir.r mezzo mondn. 

Edificio di suoni 
Sinccra sopra'tut'*. te-

r.cra e dolec, ma c.Woccor-
renza gagliarda, ora ride 
ora piange la mns:cfl di 
Paccmi . c sempre sa levar-
si dall'orchestra, chiarissi-
ma, ad avvolgere la scena. 
a trasiormar tutto in mu
sica. K' il sun searcto. la 
sua forza. Un maestro del-
I'orchcftra P u c c ' i i . ma an
che un n:ano dcV.a scene. 
F. quante prcoccupazioni, c 
ansie. e tormenti per la 
sccHa d'un bel sito. pano-
ramlcamentc meracinlioso. 
sul quale costruire i'edifi-
cio della musica. * Qucslo 

la fanr'uil-
sccriifi c 

del V7 
ancora 
quello 

dn 
che 

so. attraverso i suoi pcrso-
naopi . portarc la sua pictri. 
la sua soUdarietn alle sren-
turc del prnssimo. Ed r . di 
vnlta in vha, Collinc che 
porta al Monte la vecchia 
zimarra, ed c Sharp'icss. i\ 
console americano. ed e un 
(pia'siasi minatorc del 
1'i'rsl, pronto a dare una 
mino a M'nnic. 
la enn'esa da 
barditi-

I-a fanciulla 
L'nn partitura 
far valerc per 
c: degna di compe'ere, sen
za sfigurare, con quante 
nel primo decennio del se-
eolo costituirono la musica 
nuova. E Gianni Schicch.? 
E Turandot? Si stentereb-
be a credere qunn'o s'a 
viva e npcrcnte. soprattut
to attraverso quc-ttc due 
opCre. In prcscrza di Puc
cini r.ella musica d'oan\ 
Quante rol'c. infait\, in 
una musica *nuova>. <mo-
d r r n a * — ne sol'anto ope-
ristica — ci accorgiamo che 
il ritmo c il brio di ccrtc 
voci son quelli dci enrti-
gmni di Turandot: Ping. 
Pang, Pong: che la maY'.n-

ccrte 
7 

ennia o la mes'izia di 
ba'tute (e ci viene ana 
mente, ad csempi'- la Pa>-
sione di G. F. Malipiero) 
son quelle che circondano 
Liu o animano la picta del
la folia per le viltimc di 
Turandot, crudelc princi-
pessa. E basta pensare, per 

il rcsto, al tealro musicale 
di lWt'Motti (e non sot tun to 
ili Menotti). 

Keeentemente. proprio <• 
persinn Struicinsky ebbe u 
celebrare la raliditd e la 
ritalitd della musica puc-
einiana. < Pin juissu il 
tempo, pi it crescc (<i nuisicn 
di Puccini -*... 

* * • 

.-Inforiii.'ttd Stella, intan-
to (voce dolcissima, chia-
ra. vibrante. contndlutissi-
rnti. soltccitutu da una in
tense Tuu.s-icdlitd), IKI CIIII-
luto di f;»L'l famoso < //'/" 
di fumo >. Da ogni augobt 
di'l U'tttro senppiunn gli ap-
plansi. le richieste di liis. 
/! crescere di questc note 
ancora una volta ha fatto 
centra, /ricorrtlic rl druru-
ma. ma Puccini trova sem
pre il modo di induyiare 
sulla spcrunza. sulla fidu-
eia. Tanti fill di fumo si 
iHfri'ccnino, e Manon, Mi-
mi, Tosca, Butterfly, nelle 
etfusioui conic nella sobrra 
contentitezza dcll'orchcstra 
i" delle roc':, sciolgono la 
tenerezza d'una cotnmo-
zione. fanno ancora synr-
yarc una Uicriinnccia. F.' la 
forza delta melodia pneci-
niuuii. della musica. * Sel
la musica — diceni Verdi 
— r'e tpialrhe cosa di piu 
della melodia e iptnlche co
sa di piu deU'arinoira: ri 
e la musica.' >. F. cite la mu
sica aeeendesse il cuore di 
Puccini, sc n'era yid acenr-
to Verdi, lui. jmr rosi sn-
spettoso delle noritd < ...Ho 
senti to a dir molto bene 
tlel musicista Puccini! Ib> 
visto una let tera che ne 
dice tut to il bene. Senile 
le tendenze inodernc. ed v 
uatura le . ma si mant iene 
at taccnto alia melodia, che 
n->n »• moderna ne an t i -
c.i... >. Parole che risalrjono 
al 1884 e seyin>no di pncht 
yittrni il succcsso della pri
ma opera purriwana. Le 
V: 11i 131 mnyyio 1884: Puc-
rhii 2G anni. Verdi 71). E 
con Verdi a vera ristn giu-
rto chi preannunzio, sin 
tfaflc Villi « un o rnndr 
compositorc alle viste >. 
Vennero infatti Mnnon IAJ-
s tau t (1893). H o h e m e 
(1896). T.-sca (1900). Iltit-
tcrfly H9r>4). L'accolsero 
« grugn'ti. hoati. muyg'ti. 
ri.-a. barr i t r . syhignaz-
zate... ». 

F. adessn cccoli. gli spct-
tatori: assorti. tranrniiH' 
commossi. Gli innamorati 
si stringonn la mano. e, se 
c'rra in aria un litigio, la 
pace r faltn... 

L'entusiasmo csplodc 
Suzuki (fiina Corsi. bra

vo. a'ltcnln, prcrr.urosa) ha 
r}.ruso sul fondo la scena 
con parcli scorreroli (Into
ne le scene di Antonio \'a-
lenti. Yallcstiu.cnto di Gio
vanni Cruciani, la regia di 
Riccardo Moresco). Cala la 
notte. ma la speranza di 
Butterfly non si arrende 
(Antonictta Stella quali 
r-imnio.;.?: c sineeri ocoenti 
ha snputo trnvarc'), cd ella 
si e.ggrappa It. ai vclri della 
P".rctc. e aspetta. Sosten-
noni I'oscuritd c I'attesa le 
semplici note del coro, < a 
bocca chiusa ». 

Ed e co?\ la musica di 
Puccin;: attaccata ai freddi 
vctri dclla memoria, pre-
me, li riscalda, non vicn 
meno. non tradisce. 

Quando, dopo il secondo 
interrallo, it s i p a r i i si di-
scr.'.udc. Bulierjlf) e ancora 
l\. contro la parcte fha tra-
scorso con tutta la nolle). 

E sono trascorsi decen-
ni. ne abbiamo viste, e ne 
son successc di cose, ma la 
musica di Puccini e qui, tra 
noi, c resisfe, non si stacca. 

Segue le tendenze mnder-
ne — tliccrn Verdi — mtt 
rimane attaccnto alia me
lodia. e ci'rto roleva anche 
tlire attacciito alia vita. A 
tlltcllu I/CO'F U'liunn sent 
plici e dclle jwcc'ile co.<c, 
ma non ehittso. w>n limi-
tata da esse. 

Mentre a Konui. yitn-ani 
mnsicisti acccttavann d'es-
sere spediti in loygimte a 
fischiare C'asella. pnteva in-
fatli aecadere clie an an-

Anlonii-tta Slrlla. 
I»ri>t:»ci)i>isl.» di 

rrri'llrnlr 
- M.nlatii.i 

Itnllorfly * airOpora di Koma 

r inno c celebre composito
rc, in eta ormai di 65 anni, 
Giacomo Puccini appuri to. 
tptcllo delle piccole cose. 
cn-retsc da Torre del l.ayo 
a Firenze. partitura alia 
mano. per ascoltare le no-
vita del vvnnentft e il Pier
rot Luna . ie d'. Schocnhcry 
s Prima dell'csecuzione — 
r'corda Alfredo Casella — 
voile esserc presentato 
Schocnhcry per 
ebbe parole non 
cartes', ma 
ammirazione >. 

(Quando Puccini mort 
Schoenberg (citiamn hr 
per quanto di piu lontann 
dalla musica pucciniana; 
frnne: a far sapcre: < I.a 
morte di Puccini mi ha rc~ 
en to u n profondfi dolore 
Son ticr.'i tnni credafo d* 
ifnt l i ' inT pit* rivederc 
questo cost grandc uomo 
E sono r'masto orgoylio.-t, 
d'aver su~citc,to il suo in
teresse >... 

Storia, lilosofia dclla prassi, 
tnetodoloda scientitica, leUe-
ratura, teatro, poesia, organiz-
zazionc della eultura, i con
cetti di « L'tieiuoiiin », di intol-
letluali, 1'esperienza politica e 
morale: sono altrettanti jjran-
di titoli delle * note » ^rain-
sciane che si troveranno al 
eeiitro tlel convej;no, nell'ela-
borazione portatavi dai vari 
studiosi. Le rcla/inni, pero, 
consentouo di intendere pio da 
vicino qutl i saranno i lilmii 
inaiidori della rieerca e della 
diseussioue e come si svilup 
peranno le t ie ^ioinate del 
conveyno. 

La prima rela/ione. del pro 
lessor L'unenio (Sarin e altresi 
«liiella piu Kcncrale. II titolo 
stesso lo indica: « (Jrainsei 
nella eultura italiana ». Nel 
riassunto dislribuito ai eon 
venuti, la rela/ione (Sarin ap 
pare mossa da un intendimen 
to priueipale: quello di nio 
si rare, attraverso I'es.iine ilel 
le posi/ioni ideali e delie in 
dica.'ioiii eulturalt di Cramsci 
nn'npera volta a delineare una 
vera e propria « coiice/ione del 
mondo ». eon una costan/a ri 
liaihta in omiuno dei temi af 
frontati. l>i qui i conli di 
Cramsci con Croee, con quclla 
personality e fpieiriudii-i/zo li 
lasofico. esletico. critico che 
erano t I'espressione pin avail 
/ata della eultura italiana con 
tcinpnranca, quelle che aveva 
no maii'-'.iore presa e pin etli 
cacia conforniafriee •. V. Ca 
rin precisa come non si trat 
lasse solo di una lotta astratta. 
hensi. coerenleinente alio spi 
rito marxista di Cramsci. «una 
analisi d ie . appunto perch^ 
non speculativa. ma indiriz/a 
ta aU'a/ione. intendeva com 
battere una ba t tad ia reale e 
opporre a scelte reali. attuali. 
seelte che. appnolo per collo 
earsi sul niedesimo terreno 
'Idl'avversario. fossero canaei 
''i contrammr'Jliv-i efi'ic-K-eineo 
le e anche. a volte, rli accet 
tare ed inteyrare ». 

I'er questo il (Sarin, conli 
nuando la sua analisi, puo 
dire che, ripercorrendo tutta 
la sloiia della eultura italia 
na, eiinentandosi con 1'iileali 
smii croeiano e le sue niauifc-
sta/ioni pratiche, Cramsci non 
ha inesso Marx ne in sollitta 
ne sud i altari: • lo ha tradotto 
• id limma.^do italiano attuale, 
ossia ha aliinentato i proble-
ini del presente con la rifles 
sione del passato e la storia 
del passato ha illuminato e 
vivificato con le richieste del 
presente ». 

Se la prima rela/ione mette 
co.si a fuoco la caratleri//a-
/.ione tipica della ba t tad ia 
cultural!* ^rainsciana — apren 
do una discussione che nia 
puo cssere amplissima — la 
seconda, t he vcrra tenuta dal 
prof. Itoherto Cessi risjiomlu 
a un quc.sito che le e stretta-
mente connesso: • I problemi 
della storia d Italia neH'(j[H'ra 
di Cramsci ». lissa cioe l u r i d 
nalita della storio^ralia ^r.»n 
sciana m l tpiadro did mate 
nalismo storico. in particolare, 
i| relatore si solfcrmera sui 
due momenti t h e hanno i>iti 
atlirato I'atten/ione di Cram 
sci. il Itinascimeiito e il Itisor 
pimento, ricvocandone i criteri 
d'interpreta/.ione e le quc.stio 
ni sollevate: il problema asira-
rio, il concetto di • dacobini-
smo», la critica al maz/inia-
nesimo fino alTentrata in sce
na di una classe non piu • su-
balterna •, il proletariat!). Sin-
mo qui di fronte, ormai, al nu-
cleo di problemi piii attuali, 
quelli della rivolu/ione italia 

Calendar io del Convegno 
li convegno di studi yramsciani si apre damattina alle ore 9. al palazzo 

Uraucuccio (largo Brancaccio 82, lioma), con un saluto inaugurate del prof. Ra-
jinccto Btunchi Bandinelli, presidente delta lstituto Gramsci, promotore del 
con regno. 

Si tcrran.H) at convegno qua t t ro r d a r i o n i , e rdu t i r r . discussioni. / . 'onl ine dei 
lavon prerede: 

sabato nuittimi: relazione di Eugenio Garin. delflJniversitd di Firenze, sul 
tenia: * Gramsci nella eultura italiana »; 

sulinto pomeri^cio: relazione del prof. Roberto Cessi dcirilnivcrsitd di Pa-
dova. sul tenia: * Problemi della storia d'lfalia nell'opcra di Gramsci >; 

donieniea nia t t ina: relazione di Palmiro Tayliatti. sul tenia: < (Jramsci e il 
Iciiitits'ttto >; 

lunetli niat t ina: r e l adone del prof. Cesure l.uporini. dell'Universitd di Pisa, 
marxism,) nel pensiero di Gramsci ». 

prof. 
sul tenia: < La metodologia fdosojica del 

I) Comitnto (rottoic 

fori 
del 

no 
di Milano: 

II couiitato d'onore del convegno e cost composto: prof. Mario Allara, Rct-
Maynilico dell'llniversitd di Torino: on. Viroile Barel. prof Norberto /Jobbio 
Cniccrsilil di Torino; pr.if. l.uigi Bnljeretii. dell'llniversitd di Pa via; prof. 

I.unlntnco Caretti. deU'Universita di Puvia. prof- Roberto Cessi dcll'Univcrsita 
di Pailova, pro/ . Pierre Cot; prof. Luigi Dal Pane. dcinjmtvr.s : ifa di Holoona; 
/'/<_'/. Maim Da! I'm. </i lit hit rerdtd di Mdttno. pro). Giacomo Debenedetti. del-
rt'niversitd di Masina; prol. Donteuico Demarco. della t/rttccrsita tli iVupoli-
pn . ; . (Storaiiiii Demanu. dell'lhtiverstlti L. Bocconi di Milano; prof. Ernesto lie 
Mnitino. /tbero ilocente aU'lhuversitd ili Roma. prof. Maurice Ihdd), del Trinity 
Collciie I/I Cumhridpe. prof. Francesco De Martina. dcll'Unirersitd di Sapnli; 
on ./acqai'v Dnclos. prof Vito Fa;m Allmauer. deU'l'inversita di Pisa; prof. Fran
cesco Flora, dell'llniversitd di Bnloyna. prof. Kupetiio (Sarin. delVVniversitd di 
Firenze, pro/ l.udovico Gegmonat. dell'Vmvcrsitd di Pavitt; pro/ . Gyula llcvcsi, 
dell'Aecademut delle scienze nii()lieresc; prof. Eric Ilohsbnivm. del DirJcbeck 
College di l.ondra. prof. Ilenryk lablonski, dcll'Accademiu delle scienzc polacca; 
siynor Francis Jourdain. sctittarc; prof. Gina l.uzzatto. dell'lstitutn universita-

ili cconoiijia e coouni'icio di Venezia; prof. Giuseppe Martini, dell'llniversitd 
prof. Arturo Massoht. dcll'lJuivcrsitu di Vrbino. prof. Cesure Musutti. 

dell'l'niversitd di Milano. prof Gluuco Natali, dcK'Ciiinersitd di Firenze; prof. Vgo 
Xatoh. dctitlnivcrsitd di Pisa, prof- Dmitrevic Ohirkin, direttorc dell'lslituto 
per il mar.vismolcninisnio ili Mosea; p ro / Enzo Puci. deU'llniversitd di Pavia; 
pi of. Ginlio Ptetranera, dell'lhiirersitd di Messina; prof, l.uigi Russo. dell'llni
versitd di Pisa; prof. Mario Sansioie. deUUnirersitd di Pari; prof. Armando 
Sapori. rettore detl'l 'niecr.sii.i /.. /{occont di Milano: prof. Picro Srnfja del 
Trinity College di Cambridge; on. Palmira Toyliutti; prof. Paolo Taschi dclla 
Univcrsitd di Roma. 

principnli 
/ / anno ditto inottre 

moiulo politico e ilella 

L adesioni 
la loro adesionc tra le (litre le seyucnti persnnalitd del 

eultura: Mario Alieata. Massimo Alnisi. Vito Fazio Atlmaycr 
Paolo .-\latri. Carlo .-Iniandi. Olga ApiceUa, SibilUt Aleramo. Gaetano Amodeo. 
Sergio Antonielli. I tiihcrto Barbara. Roberto Baltmdia, Giuseppe Berti. Luciano 
Bergonriir. Carlo Bernitri. /.tiiqj /tit/ferelfi, l.elio Basso. Rcnuto Bnrclit. Paolo 
Bitlalini, Enrico Boimzzi. Carlo Berutti. Franco Rruttico, Giorgio Catt-
deloro. Alberta Curacciolo. Teanmaso Chiaretti. Cesure Cases/ Giacinfo 
Cardona, Enzo Collotti, Giampiero Carocci. Laura Casadio, Paolo Chutrini. Raf-
faele Ciampini. Arturo Cnbmibi. Lucia Calletti. Delia Cantimari. Manlin Dazzi, 
Alba De Cespedes. Laura /)i Falco, Virgilio Daanino. Anqelo Di Giaia. Ales-
sitndro D'Alcssandro. Giuseppe Del /fo. Antonio Del Guereio, Franco Dclla Pe-
riitu. Gal vano Delia Volpe. .•Imbropro /)onini. Tommaso Fiorc, Paolo Fortunati, 
Mario Frunccscliclli. Arualdo Fratedi, Giaryi,, Fud. Franco Ferri. Valentino Gcr-
rataua. Renato Gttttitso. Pietro Ingrao. Franco Ghczzi, Riccardo Lombardi. Lucio 
Lmnhurdo-Rudicc, Lucio l.uzzatto. l.uigi l.onyo, Silvio l.conardi. Aurelio Lepra. 
Carlo Melogrant, Gaetano Mncchitiroli. Guido Morpuryo Tagliabue. Gastnne 
A/anacorda. Giuliano Munucorda. Mario Alighicro Manacorda, Vclsn Mucei. Gior
gio Mori. Anyinla Mussnccn Costa. Fnustn Malatesta, Raintonda Manelti, Nicolno 
Merker. Alessandro Nnttu, Giancarlo Pajeffa. Gabrie le Pepe . Ettorc Pancini, 
Giuliano Procacci, Antonio Pcsenti. Giacomo Pelleyrini. Dario Puccini, Raniero 
Panzieri, Mano Pcllegrino, Picro Pieri, Vasco Pratolini, Fulvio Papi,' Gaetano 

•Perillo, Ernesto Ragiotderi, Pietro Rossi, Mario Rossi, Alfredo Reichlin, Franco 
Rodano. lion stum Rossauda. Sergio Romagnoli, Nella Saito, Carlo Salinari, Sergio 
Steve. Mario Spinelln, Gianni 7"ofi. Paolo Unguri, Sino Valeri. Giancarlo Vigo-
relli. Eduardo Vittoria. Maurizia Vitale, Giovanni Vento, Lino Visani, Domcnico 
Zucaro, Renato Znnghert. 

coi bolscevichi russi, toecano 
d capo del partito coumuista 
a luoino di parte in.sento nel 
i^rande mtmmcnto mondiale 
suscitato dalla Itivolu/.ione th 
ollobre. 

Se sulla storioHralia Krarn-
.•iciana e <I.i attendersi un di 
baltito assai nutrito, visto il 
^rande numero e la notorieta 
de^li slonci che hanno aderito 
al Convetmo. i problemi di 
• Cramsci c il loninisinn » ver 
ranno approfonditi dalla ter/a 
rela/ione che. sul tenia vcrra 
tenuta dal compa^no To'dialli 

Attraverso d i appunti for 
niti ai convi-nuti. la rela/ione 
Todiatt i risulta jiartirc dalla 
analisi del Cramsci politico 
per most rare, nel suo svilup-
po, rinteres.se concrete, attua
le. che muove o^ni rieerca 
uramsciana, anche la piu « di 
sinteressata •: la parte cen-
trale i: dedicata al leninismo 

ti suiresperienza tlei consigli 
•li fabbrica, sul posto e il 
limite che cssa assume nel 
pensiero uramsciano, seyuen 
done il rorso lino al I92(i c 
anche nel periodo del earcere 

Colla quarta rela/ione, « la 
tnetodoloda (ilosofica del mar-
xismo nel pensiero di Cram 
sci ». che vcrra tenuta dal pro 
fessor Cesnre Luporini. si af-
fronta un altro tenia del pen
siero di Cramsci, o medio : 
non tanto tin tenia filosofico. 
rpianto il mctadn, il « livcllo 
in cui le diverse qucstioni si 
incontrano e tendono ad arti 
colarsi » nel suo pensiero. Che 
e come dire illustrare c ve-
rificare la novita immessa dal 
mclodo Rramsciano nella cui 
tura italiana. 
come Poratorc 

condo cui Gramsci mostra nel
la sua opera la piena autono
m y scientitica e la ori^inalita 
iilo.iolica del marxisnio- « Es-
so non 6 per lui — affenna 
Luporini — soltanto un me-
todo. ma e una lilosofia in 
quanto concezione della realta 
ed indirizzo de l l ' adre ». 

Dopo d i appunti sommari 
qui stesi sulle tracce delle 
quattro relazioni crediamo di 
non aver piu bisojjno di in-
sistere ulteriormente sul ca
rattere tli studio, sul livello 
culturalmente elevatissimo che 
assume il convegno. E' questa 
impronta a fare giustizia di 
un miserevole tentativo di 
speculazione intrapreso dal 
.Voiit/o alio scopo di sabotarne 

Documentare. lo svolj;imento, a suggerire la 
afTerma. chc!>crenita e la serieta dei dibat-

na, dove il Cramsci studio'-o. 
di storia si sabla col Cramsci jCramsci, alia sua 
dirit 'ente politico, il pensiero rente contro o«ni 
serve all'a/ione ne | modo piui/innr 
diretto: siarno a quc:;li a-pelti 

iella conct-zione politica 
lotta coe irentt 
interpreta |siero 

eronomistica della rcalt.ii fl 
:'s»iciale. contro le deforma/inni! 

' (Sram^ci succeilc ad Antonio! liti che vi si svolgeranno. 
Labriola nell'aver fatto del I Quanto debba la eultura ita-
marxismo. in una fase storica liana a Cramsci, quanto ogni 

dijdiversa e piu matura, una cor correntedi pensiero senta il bi-
fomlamentale del pcn-jso»no di approfondirne lo stu-

italiano ». I din, dicono le adesioni giunte 
Luporini. postf questcjaH'Istituto Cramsci promotore 

nremessc. sviluppa I'ar^ornen jde | convepno e ancora piu te-
attorna ad una sttc-i-'imonieranno le tre intense 

i rapporti colic altre for/e po-;dottrina tldla rivolu/ione. I)il"ecsiva te-i. rdtretfanto essen- dorna te di lavori che inizie-

tl quale n : i I l 
solamcnte 

anche di alt a 

litirhe naziotnli e interna/io-jpartirolarc attualita appainno ?ia!r. indispen^abile p^r non 
col <-ori:disino italiano.ipoi, le osservazioni tli Todiat-ifal-nre la prima, quclla se-

ranno domattina. 
P. s . 

'./(.' "rrr;a?, . \n font r t r ' 
t.''.-pcrnfn Bntlcrfh SteV.a 

('•rravss'm'i anchc nc 
drammatiro finale), ha sa-
lutaio 'I figliolclto, c si i 
uccisa. Accorrono Pinker-
ton e Sliarplrss; il maestrr 
Gabriele Santir.i, che hn 
diretto lo spcttacolo o n 
straord'naria vigoria. tirn 
fuori dall'orchestra gli ul-
timi acenrdi. Si confondnn' 
con i pr;mi applausi, e b 
entu-.'.a-mo csplode. SeraU 
ben ri'.t'ci'a, con una Ma-
tlama Butterf ly d"gr,a u 
a '», trarc u sun aulorc nr' 
cer.tcnr.rio della nascita. FA. 
c questo. sempre. il mi-
glior modo di onorarc ur 
musicista in occasionc d-
annivcrsari: curare al mas-
simo Vcsecuzione dclle sm 
opere. E' stato fatto, e nt 
siamo grati a Gabriele San-
tini e agli interpreti faff? 
Antnnietta Stella. Ferruc 
r»o Taoliavini, Tito Gohlc 
Rina Corsi, .Adelro Zarjo-
nara. Carlo Platania, An-
ton;o Sncchetti, Arturo La 
Porta, Silvia Bertona, Sino 
Zolti. 

ERASMO VALENTE 

MONDO E C O N O M I C O 
AII:H*I_*O aUo -St*!!o 

If. firniil' nlr- tti-Hn Ctinfindii'trifi, ililhirrn ftr Mirhfli. 
hn ft>nrr%<.,, irr\ itnn Imma in1rrii%ti id 'Siorn.il*> d'ltjlii 

f»T rihnilirr If <tir tro fimtm t! ilf-tarrri tlrltr nrifnjfo f̂rifofi 
il-ill a**'ifiazinnr »/>/ lui 'lirftta. l.i r'lntiiij Irzcr — n %rnt'rr 
/*<• Wif/jr// — r nnttifitittizntri'df r qnlirmnnmirn; In (.on-
fiinlii'.fri.i — \rnif>rr n «» nlir 1m — rum r fimlrn IIR1 r nnn 
w>/r« nilnlln una fiim|w:(M i nnlm ili rn<»; tiKilr *nln rhr 
rum prf inlsnnn •» rntr-ri [:<>htiri ••. f quili nob rrhhrrn tr lnsi 
fl'lfi ronriirrrnzn, rrr, err. 

\itntr tli nun ft. irniimmn. Srnnndtr proprio ifri. in rtp-
pnrfn nlln qtir*lmnr drlln *:nntiimrr.tn. <j' r. rmivfao r.d uni 
Irtnia di srtidt d-zli amhttnti mnnnftnliitici, rhe r i %ottOii-
nrntri prrfhe *• d'lndidihm crm xth. 

>i ui rhr, anchf in *ceuitn il jmrfrc rTiin milt sin rli intieni 
Ciiirnli. h \tnto *nnrito rhr prr « nzirndr a prrinlrntt pirtrri-
pizinnr slntalr * non ilVmno tnlmdfr\i wltanto lr imprr%e 
di rui In >fcto pn*«Tfi li mnzeinrnnzrt a««obir/j drllr nzinni, 
ma nnrhr lr iniprnr ill rui In >!nln p*>«««-ffr/r un nnmrro 
d nzinni *nlf\r:mtr n ron*rntirnc il ronfro/.'o r In dirrzionr. 
11 rhr r p'rf' llnmrnte lopirn. I.a » ts^r.finmrr.lo » dnirn**a-
rinzinnr dr i tnonnj>rth\li priinti niol tignifirnrr. appunln. 
una prrri*a v# It.j d indirizzo. unn diprrr-nzmzinnc nnn titr-
mnte trn i cnmpiti r eli ndirttiri dfllr nzi> ndr n rnntrollo 
j.ufddiro r lr nzirndr n rnrnttrrr f*(lu*imm'ntr aprrulnliio. 
tjnindi, Inddorr In >tntn e in ftrndn < smzir nl i pnrrhrttn * 
nz.nnnrin rhe drtimrt di far pmr.lrrr i prnpri intrrt *«t r 
lr proprir jc*i, lo >tatn drrid^ra In tinnriamrnto. 

17 nrrndtilo ro*t, ad nrmp.n. rhr In >nrirln Mrridionnlr 
di F.lrtlririln, nrlln qunlr rtltl-Finflfltrira dispone di un 
lirzit drl rnpilnlc nzinnnrin, r.blnn f/«ri«o f/i sottrar*i alia 
tulrln drlln Con/jnJmtrin. 

('.to hn prnxocntn nut'ntici trntnti di hilr in *eno nd alrnni 
pnttnti fruppi indmtrmlt r finnnztnri. (Jur*ti truppi hannn 
ilirnmr.tn minarrioii comtinimti. prrannunciindo rhr prr * eri-
tnre nei limiti del pns*ibile rhe I'lfll, tramite le bnnrhc da 
e%fo rontrollnte, poj«<j arriiarr ad ottenrrc pereentunli mast-
gioritarie nel cor no della prouima compogna <u*emblcar0, 

\tnln drri\n di rnaituirr rnniorzi di azinniUi. i cui 
fitnniftrrn niie nzirmtr fir */ capilnle privato i 

d'eiercizm \rrnndn f daitici erileri 

inn hhr 
f »»rt III'IIS 

pm nlrntr una mnlinuitn 
d'lrirnnnmm libera*. 

!>'<pn gli nperti inrai ai ritparmialori perehe rifiutino di 
titltiy, m • re nzn'ni r ohldisazinni drlle azirnde 1R1. i quettn 

rhr, the nr dira l>r ^lirhrb — unn ntioxa dichiarazione 
tb B'iftrn drlln C»>n*in»JiWri,| r dr[ monnpoli alio Stnlo e 01 
i;mj mmpU ••/ prudiittit i. I i'• e. da *prrare rhe lo Stntn ne 
prtnd-i r.tl.i r o t i v i in rrtn*' turnzn. 

1. px. 

AVMKNT1 1)1 C\1*1T M.F.. - l . j MrorMtrifa 5arr«.Mol-
\rrtn <i fpunto mforrnj TAirnzij eronomirj tinjnxijrij' ha 
d<-ri-., it, joiin«-n!.irr il <uo rjp"ual» ili ' a 12 nidi irdi; la 
Mi-dilcrrjnrj Itjflin-'rir >irili.inr IVtrftli > trvppo SAROM' da 
nir//<i mi!i.iriio a 2 milijr.li; la Navilmrtcantca di Napoli 
izni[ . ;o l l t l ) «la 2 a 1 mibardi. 

CM ITII .I DFLIA . CF.NTRALE». - La soei&ti finan-
/ijri.i r F.j (Vntrj'r .» <li Mibnn 'rapital^ 35 miliardi9 ha 
aniuir.t ul, , tin utile nftln «i>-frrijif» di 2 miliatdi e &33 
niilioni. L'anno -fir-o I'uli^ fo <li 2 miliardi e 2"') milioni. 

>KMIM!K MKNO NAM INCLK5I. - PHma d<dla tverr* 
I Inihi.'trrrj ro-truiv» anc«tra rir»-j la m.ta delle oavi nter-
r.mtilj il-I rn>>ndr> radtali-tifo. Otzi ne co-irniice an qninto. 
I-.» (Sran Hrrtjjna ha varato nel cor*o del '56 na\i per 
l.!'»i.l.»S tonnellatc. mrntre i *noi prinripili confonenti. 
il (»iappone e la Crrmanij ocrid'-ntjlr ne hanno varate ri#pet-
lixament*- pfr 2.3"iU»i,u lonnel'.ate e per 1.2tX».000 tonnellate. 

C.OLLABOR AZIONF. Jl C0->OV1ETIOA. . La roarais-
-ion.- »o\ietiro-jittf>-?j\a per la cotljborajione «tientitif« e 
Ifinlrj ha ri-rrntemenlt- lenirto nna *e??ione a Belgrade I 
due I'ar^i *i >fjn>h.eranno e-petli e >pefia'i?li p*r tofor-
niar-i jnlle ri>pettivc realinaiionj H-ientitiehe e teeniche oel 
r-mr.o della mrlallurcia ferro«a e non ferrovv della chimiea. 
deU'eirllromecranira. della merraniea. delle attrexaatur* fr 
Vtfricoltura, dclla fonria e dell'ediliiia. 
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