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Domenica a S, Sim 
V UNITA' 

I cavalU venncro lasciuti 
al coper to sino a.Tultinio 
mo:'. .-nlo, tenuti per il morso 
dai vagazzi di slalia d i e H 
faocvano caraco l la re senza 
posa. Por lavano addosso am-
pie coperto ui hum coi vi-
slosi colori delta p rop r i a 
scuder ia . l ' ioveva fine e in-
s is tente da ore . L 'aequa im-
pastava it l e r reno h icc ican-
do Mill'ertictta del p r a to gia 
s t r ina ta dalle p r ime not tur-
ne Relate. J . ' ana era fredda 
e gci'jin, immobile , senza 
ori/*c»i;ti lontani a causa del 
leggero veto nebbioso che 
sfuocava le cose anclie viei-
ne . Poi i cavalli usc i rono 
in fila a i ichcggiaudn come 
bcl lone all 'ora del tnarcia-
p ied i , c rano sei, di var io 
tnanto e p roporz ion i . I fan-
t in i che p ruvavano l 'esatta 
tenula della sella, fa revano 
buffi pesli nervosi anche a 
causa della pioggia che im-
polpava h- belle Mii.iglianli 
casacche . Yisti lassii appa r i -
vano assai piu jiiccoli e lan-
guidi , con l 'aria di bambi
ni cresciut i in quelle divi-
.se. L ' i i ipodroino aveva il suo 
cielo fcrnio e deser to come 
sulle nioniagne, con i pro-
fili dei grandi cascggiati al-
l ' ingiro appiat t i t i e sinussati 
dal velo di nebbia . Nonoslan-
le la pioggia fine e iiisislcn-
te, la folia si animassava liui-
go Jc .slaccionale e \er.sn i 
c i so l t i del tolal izzalorc, pie-
na di fiati, ni 'orosa d ' i inpcr-
meabi l i .solto nil vaslo i r rc-
quie to cielo d 'oiubrcl l i . I 'ui-
ca macchia nera immobi le 
l-i t r ibuna sullo sfondo, sue-
c.'uata ai lati dal gr igiore in-
vaden tc , ol lrc la quale si po-
teva ncnsare la ci l ia, lonta-
na c brulicai i te . Non era \u\ 
])remio in ipor tante , ma era 
il preinio maggiore di quella 
r iunioi ie di fine atitutino. do-
po le grandi corse s t a d o n a l i . 

La pa r l en /a fu -egolare . 
quasi affrcttata. 1 cavalli si 
avv ia rono in g ruppo coinpat-
to verso la p r ima curva che 
I ' ingoio come ombre di un 
colore piu cupo . La gente 
prcse ad agi lars i , scor t ica ta 
dal l 'ansia di sapere che cosa 
in real la accadeva ol t re il 
velo tiebbioso dove ttitti i 
cavall i avevano la stessa sa-
goma c i fantini lo .ste.sso g n -
gio colore . Lungliissimu par-
ve il teni|)o ncecssarin per 
g iungcre ;ill'iiltima curva . 
La folia stava 1 titUi girata 
da quella par te , col fiato so-
spc.su. in punla di p ied i , ca-
r ica di orgastun nello sforzo 
di scopr i re , a t l ravcrso la 
nebb ia , il cavallo pun ta to . 
Sbiico per p r imo ij 4, se-
gui lo (cosi disscro) dal '.\ e 
d a l l ' l . II 2 c il I) appa r i -
vano d a dis taccat i , ma il f> 
r i cn t rava forte. II I era mi 
bcl roano pezzato, assai ele
gante c nervoso, dal r i tmo 
perfet lo . II fantitio faceva 
t i i t t 'uno avvin»hi;«to al suo 
co l lo : vislo da Ion la no dava 
r in ip ress ione di una slella 
fi lanle per il b ianeo-argcnto 
della casacca e le diagnna-
li gialln-oro. Kra il favori-
to. La folia prcse a g r ida rc 
per Tincalzarc che faceva. 
aU'cslerno, il nutuero 1 sc-
guito dal '{. Per o l t re ccn-
tociiupianta inetri i purosan-
giie ga lopparono appa ia l i . 
roni rn i le i idos i nielro sn me
t ro in un ser ra te enlusia-
sniantc . Era no lucidj e ti-
.sri come sopramiuohi l i di 
porce l lana . i inu>coti •'ncor-
da l i . i colli p ro tcs i : d ie l ro 
lasc iavano una scla di spruz-
zi c di fiati. A tin t ra l lo la 
folia g r i d o : il ."». da to o rmai 
per sroi i ta to, r i cn t rava rap i -
d iss imo. 

Era un baio dalle forme 
mass icce . poderoso MI quel 
t c r r eno pesante dove lonfa-
vano d i zoccoli s ino alia 
co rona . Sulla d i r i l tu ra con-
lendeva lo spazio ai p r imi 
t re e f'ovrva spiinlarla o rmai 
facilniente, qi iando ventic a 
c ro l i a re . La folia amuiuto-
l i : semhrava d i e un gran 
vuoto si fosse spa lanca to do
ve un a i i imo avant i era 
esploso tanlo c lamore con 
gr id i islcrici d ' inc i t amento . 
II 3 , un r iore l lo di poco con-
10 .sulla bocca di Jutti , ave
va v in lo di ben t re l und iez -
7e. La fnlla tor ' iava a griila-
rc , ma c rano insull ; c niaiu-
more vcr.so i povcri cavalli 
hicidi c fiimanti. e verso 
i fant ini r npc r l i di fan.^t.. 
11 favori lo aveva pcr«?nto in 
inodo scandaloso . d i al tr i 
non si c r ano n e p p u r c piaz-
zati <li frontc ai b r o c c h i ! 1 
j j iocatori , e s a d t a t i . assici ira-
vano d i e c*ira solto Finibro-
g l io : o ra r ipc lcvano tutti la 
stessa cosa. Un t ipo r b e ap -
pnr iva in p rcda a un ccccs-
so di furore, r ipcteva sullo 
slesso tonn : « I l anno v r n d u -
Jo la mrs . i . i ni.isr.ilzf»ni: c 
liitlo un l a d r o r i n i n ! » Ave-
\ a . come i cavalli do;i» l'.ir-
r ivo . 1'occhio as t ra t tn . ve-
t r i no . inict talo di sanquc . 
Faceva piu pena che r abb ia . 
Ma i n d u r i e simili scoppiava-
no da o£ni pa r l e . Pe r s ino in 
bocca a un s ignorc clcgantc-
mente vesti to c in a l t r i wo-
nionti dair . i r ia conij»osta c 
di.cnifosa, K d.ill.i bella che 
si teneva al suo br . iccio. una 
s ignora sui t rcn la , ;i\ \««II.» 
in una hissuos.i p c l l i r r i a . 
con niani c collo i n d o i d l a -
li . Abbandona lo ouni pudo-
re r inc . i r . i \a l.i dose con t ro 
i rcspoas.it»ili in un m c d n 
xeranicntc spiaccvolc pe r la 
sua condiz i>nc. « C e r a da 
i n . i nadna r se lo , s p o r c a r c i o n i 
e farabutl i . . . ». h subi to al
t r i : « Oh d a , con simili 
fan t in i . . .» . « F a n t i n i ? l.a 
colpa c dei p ropr i i - t a r i ! ». 
« P r o p r i o . p r o p r i o : a l l ro 
che fant ini . Li conosc iamo 
bene , i la /zaroni . . . ». « Mi 
faccia il p iacerc . le i ! T.he co-
s.i vunle clic nn pr<q»ricta-
rio.. . ». « Ha r a d o n e . s i curo 
— in tc rvenne un anz i ano . 
da l l ' a r ia piut tosto dimessa 
ma csper lo di corse — qui 
i p a d r o n i h a n n o poco a \ c -

d e r e : d ic iamo piut tosto che 
quel fant ino la, se p ropr io 
vuol saper lo , e uno che e 
d a stato espulso da tulle le 
piste d*America... ». a Ah si? 
VI al lora perche lo fanno 
vo r r e r e in Ital ia? Ci abbia-
ino forse scrit to Sale e In-
Ixicchi sulla fronle? ». « Per
che questo e un paese di 
ladri a p r i nc ip i a r e da chi 
comanda , earo lei! ». 

II Tatto che l ' l talia fosse 
un paese di l ad r i , parve 
consolare non pochi d e d i 
e s a d t a t i che si a l lontanaro-
no s t ra | )pando d i scontri-
ni . 11 t c r reno . appiee ieoso , 
appa r iva cosparso di fo-
•jlietti di tanti colori e di 
o rme en t ro eui scivolava su
bito la |>ioj,'d;). La folia, di-
sgustata, non a l tendeva nep-
pnre la pro.ssima corsa . II 
lo la l iz /a tore pagava 1112. 
ICrano le tpiattro suoiiale, ma 
faceva d a buio e cont inua-
va a pic.vere fine e insi-
stente. Ora il freddo iuor-
deva sino alle midolla . La 
gente affollava il bar con-
tendemlosi un post ic ino 
press*, i termosifoni . Le di-
scussioni si r i accendevano 
velenose anche per via del
la d o r n a l a che dava ai *er-
vi. I 'orse nclla pro.ssima 
corsa tutto sa rebbe anda to 
secondo le previs ioni . La 
t^ente met'.eva di mmvo ina-
no al po r t a fud i , dirifjendo-
si islintivauieiite verso il to-
t a l i / / a to re . 

S I L V I O > I i r i l K I . I 

LE CONCLUSION! DI BIANCHI BANDINELU AL TERMINE DEI LAVORI 

II cc l t ' l ir - . irl ist . i 'Mate C'hau.ill f n f n y i a f a l n ut'll.i sua \ i l ia 
prosMi C . U I I H ' V clove la \ ura a t lu t l ini ' i i lc a cltif i l ip int i MI 
MIIIIII li'ina: « l . cda col '.'isjmt ••. i n liii ^liuli ila mi miist-i> 
i la l ia i in . (Mia^all pi ( p a r a anrli i ' f i_ . . i ir . i c h n / / ( l t | p t i il 
l inl l i - l lo di K a \ f l « Dafn i t- t'lm> - . a l l d p o r a <li I 'ar ic i 

HI eonvegno e stato ilpunto di partenza 
per un rinnovato f ervore di studi gramsciani99 

La relazione tenuta dal prof. Luporini sulla "meiodologia filosofica,t di Gramsci - L'omag-
gio del delegato sovietico Obickin all,ifeminente rappresentante del marxismo-leninismof, 

11 convetioo di sUuli s r a m -
scinm o Kiunto, con icri, alia 
d o i n a t a conclusiva intcnsil ' i-
cando i suoi lavor i : una re 
lazione e alcuiii uiterveii t i 
al nui t t ino; altr i al pomen.u-
j;io con le osserva/ ioni tinali 
del prof. Uianchi Handinelli . 

« La metodolofiia lilosofica 
del n ia rx ismo nel per.siero 
di Gramsci > era il tenia de l 
la relazione del piof. Cesare 
Lupoi in i . meitibro ilei C C. 
del nos t ro Par t i to , e. neU'ini-
z iarne lo svolt i imento. Poia-
tore ha volulo subi to dissi
pa t e un eciuivoco che po t reb -
be n.iscere dal titolo stesso 
Per Gramsc i . mfat t i , il n iar
xismo non c sol tanto un mc-
toilo. ma una filosotia, una 
conce/ ione del niondo, con 
una piena valul i ta e mitouo-
mia scientifica. L'insistei'o 
quindi MiU'aspetto inetodido-
d c o ilella * Filosofia della 
prassi > — ha iletto il prof 
Luporini — vuole iliii ' sol
tanto concei i t rarc r a t t c n / i o -
ne sulla c t i c c i c a in movi-
mpiitON sul ca ra t t c io r inno-

IL PROBLEMA DEL MELODRAMMA NON STA NELLA GOLA DEI DIVI 

Con la scusa della Callas 
chiuderanno i teatri Uriel? 

Non e esatto asserire che lo Slato spende Iroppo per la musica - Senza masse 
corali e orchestrali non si fa l'opera - La facile cleina^o<;ia dell'onorevole Zoli 

La signora Cullv.s e torttata 
a Mihuiu, dopo acvr inviato, 
secondo il modcruo costume, 
tin memoriale at ytornuli 
amcricam; i suoi devoti la 
Jimiiio uccottu con applausi c 
fiori; i yiornali hanno rele-
gato il * caso » nelle pagine 
interne e, com'c prevedibile, 
tra qualclie giorno non se nc 
parlerii piu. Sc possiamo tut-
tavia formularc una facile 
profezia, i'episodio tornerii 
agli onori della cronaca e del 
Parlamento non appena si 
ricomincera a discuterc — c 
sper'tamo che cin avvenga 
presto — della situazione in 
cui si trova il tcatro lirico 
it alia no. /Ulora (c nncora put 
facile prercderlo) nn mtnt-
stm o un deputato di inaggio-
ranza si alzcranno dai loro 
seggio e tuoneranno contro 
I'immoralitd dello sperpero 
del pubblico danaro. ram-
mcnfmido con fare sdcfj'uito 
i milioni rersati ai «divi » 
per soddisfarc i loro capric 
ci. II governo avra cost ur. 
argomento di pin per lasctar 
morirc i teatri. 

II punto sulla crisi 
t'arolc grosse. queste; c, 

mentre le scrinamo. a par 
di avcre davanti un lettore 
qtialsm.s'i che, per guadagnare 
un mtlione, larora due anm, 
o Ire o (ptattro, e immatji 
niamo jacilmettte quel cite ci 
direbbe. Lo sa. del resto, an
clie Von. Zvii il quale, or non 
c molto. trovandosi alia sta-
zione "• Firenze con il dircl-
forc artistico di uno dei no-
sin maggiori teatri. fcrmo 
motto democraticajnente due 
fcrrav'eti che pnssaiano c 
chicsc: « Che cosa nc dttc 
voi: dohbiamo dare cinque 
mitiardj per la musica? ». I 
due fcrrovicri. naturalnicnie. 
si moftrarono indignati fTcHa 
propmta. II che dimostra 
quanto sia facile far della 
dcmavogia in questo campo 

Se vnlessii'ip sciuirc .""i: lc\ 
Zoli sit questo tcrrcio. po j 
trcnuno raccontare un altm1 

Vanno scorso, sulla costa\ 
alUtntica del Sudamerica, si 
tenne una grande rivistn nu-
vale: gli americani vi parte 
ciparono con trecento unitu. 
compreso il mioro somiitcr-
gibilc atomico, gli inglesi ne 
scLicrarono duecentocinquau-
ta: l'ltalia mando due mode 
$ti cacciatorpedimcre che 
ncssuno vide c che non nc-
erebbcro ccrto il nostro pre-
.stim'o di « grande potenza >. 
Con quel che si spese di nafta 
ncl viaggio di andata e ri-
torno. i teatri di Venezia e 
Bologna si faccvano la sta-
gione tutto Vanno c. in piu. 
avrchhero potato mandare in 
America nn « Rigoletto > di 
gran clnsse che arrebbe gio 
vato piu e meglio alia nostra 
fama. 

Ma htsciamo stare i se c 
redid in o rapidnmciife le si
tuazione atluale. Venezia ha 
« in bunco » enpitah per altri 
quindtci giorni; poi dovrebhc 
chiudere i battenti. Bologna 
ha tenmnato la sua stagione 
inrcrnule e non ha put un 
soldo per la tradizionale sta
gione lirica popolare di feh 
braio. Firciuc ha aooiilo ad 
dirittura la propria stagione 
con la speranza di salvarc al 
meno il * Maggio ». L'Opera 
di llama ha apcrto in ritardo 
c con un cartellone infelice 
(del resto s'e ri-vfo con qnali 
risaltati'.l La stessa Seala ha 
le sue difjicoltd cconomiche 
e. nonostante gli incassi che 
sono i piu alti d'ltalia. redc\ 
il rontinno auwento dei snoi\ 
debiti. 

hi una parola. i teatri ifa-j 
Hani, mridiafici d'lH'c.sfrroj 
come la gemma della nostra 
corona, sono sull'orlo del fal-
limcnto. Anzi, se fotscro fab-
brichc di calzature, sarcb-
hero gia falltti. 

Colpa loro, dice Von. Zoli 
c ripctono i rnri segrefnri c 
sottosegretari. come quell'on. 
Hesla. che non doceva resta-
re ma voi resto alio Spetta 
colo grazie alia dichiarata\ 
ionnranzn dei suoi problemi \ 
Colpa loro perche lo Stato 

cpiscxhctlo ai due f r r r o n c n j pint ad vgni cnte lirico I'm , 

tero ammontare delle spese 
per le masse (orchestra, eoro. 
personale di scena e simili); 
il di }>ui i teatri se lo derono 
pugare cot loro incassi. 

Lou. Zoli. come ju ainpia-
ntente dimostrutu. dice una 
bugur. lo Snuo non piiyu ni 
fealri neppurc Vummontare 
delle spese per le masse che 
sono, per aula Italia, di quol 
tro miltardi c duecento mi-
lioiu, mentre le sovvenziom 
ammontano a due miltardi c 
ottocritto mtttoiit. Son solo. 
ma queste socvcnzioni sono 
in continuo ealo. mentre i 
costi sono in contn.uo an-
mento. A Venezia, per esem-
pio, occorrono per le masse 
220 milioni, mentre la soe 
venzionc statale e di 112 
(contro i 112 del '54-'55); tl 
tcatro della Venice e un 
gioiello, ma piccolo, e <pu»'li 
Vaffluenza e hmttata e I'm-
casso — nonostante una buo 
na ser1" di « csaiiriti » — re
sta assai basso. Idem a Bolo
gna dote Vuliluenzn del pub
blico e cresciuta. ma il deficit 
anche. Ora. c dimostrnto or 
mat scientificamentc da anm 
<h cspcricuza che un tcatro 
lirico von vice, in .tes^una 
parte del vwndo. se non e 
coperto da una sorrenzione 
Vintem cotto delle masse. II 
teatrn italiano vi fro'vi qitindi 
al di sotto delle sue possi-
hdiia materiali di vita. 

Economic assurdc 
.1 questo punto il nostro 

lettore ri impazicntisce e ci 
chicde percntoriamcnte dove 
h mrtfiniuo I r~nfnnft. K noi 
rispettosamente gli rispondia 
mo che It mcttiamo. come e 
giusto. dopo I orchestra c il 
eoro- perche il punto sta pro 
prto qui. Un bi-on tcatro non 
st fa con due soprani e tre 
tenon". I'n bnon tcatro si fa 
con una compaginc di orche
strali e di coristt capaci. al-
lenati e digiutn^amcntc pa 
ga'.i. Se Vorchcstra non suo 
r.a. re il com stona o « va 
fuori ». ; ' miglmrc spcttaco 
In e inio sconcin. 

Atlraverso il Sudamerica 

Da domenica VUnita dara inizio alia pabblicazione di on nuovo eccezionale 
servizio del suo inviato speciale RICCARDO LONGONE: il resoconto ampio 
e nntrito di an viaggio attraverso 1'America del Sud, dal Canale di Panama 
alia Terra del Fuoco (nella foto: parenti di eroigrati italiani a bordo della 
motonave « Marco Polo », sulla quale Loagone ha compiuto parte del viaggio) 

U gororno. qiics-to, non Vlia 
captto mai e, infutti. ha sent-
pre sollecitato e ordmato il 
Itcenziamento delle masse co 
me prima « eeonomia » p t i 
risanare il tcatro. Sarebbe 
come sc per guarirc un am-
malato si coiiiiiicmsM' n svuo 
iarlo del sangne. A ragionc 
i sovraintendenti dei teatri e 
i sindaci delle cittd si sono 
semprc rifiutati di attuare 
queste disposiziom assolnta-
mente pazzeschc. I'erche se 
a Venezia, se a Ihdogna si 
toglic la stabilitd delle masse 
non si fa un'ceonomia. si am 
mazzano la Fenice c il Co-
mnnale. 

La domanda da falsi 
/ cantanti, quindi, vengo 

no dopo e non v'e dubbio 
che qui si poticbbe, volendo, 
cjjctiuare economic e fare 
una pohticu piu intcHtot'iitc. 
Diciamo subito, tutiavia, che 
m an I'aese come tl nostro m 
cut st pagano 160 miltom a 
un'attrtce del cinema che non 
lia altro mertto oltre la cir-
conferenza del scno; in cut t 
prcscntafon della T.V. fanno 
i divi; in cui i calciatori si 
disputano a peso d'oro, t 
cantanti non sono poi pagati 
cosi mostruosamente come 
sembra. Sc la Callas fa incas-
sure otto milioni all'Opera di 
Roma c nc chicde uno, I'af-
fare e meno magro di quel 
che pare. Ccrto q,t si insc-
riscc la qucstione dei dele-
ten efjctti del divismo che 
merila un discorso a parte. 
Ma quel che conta e che una 
rtduzione dei costi. in questo 
campo. darebbe un solhao 
mnumo ai grandi teatri (per 
cni i cau'antt rapprescntano 
circa un deenno del bilancio) 
un soHirio nn poco maggiore 
ai piccoli teatri, ma in com-
plesso, non farebbc rispar 
tniare ptit di qualche dectrta 
di mitiom in un anno. 

Altre economie, a ben ccr-
carc. st potrebbero cffcltuarc 
sugh allc^timenti c s>/ ccrti 
sprechi ncl campo del per
sonale inutile. Ma sono an 
ch'essc economic margtnalt e 
rtservate ai grandi teatri: il 
Comunale di Bologna ha un 
solo tmpiegato fisso; la Fe
nice di Venezia uno o due, 
e nc Vuno ne I'altro spreca-
no certo capitali in allesti-
menti di lusso, anche sc — 
a forza di genialita organiz 
zativa — ricscono a dare 
spettacoli piu che decorosi 
Anche <7'o. qtinndo la Scala. 
/ 'Opera dt Roma il San Car 
lo arer-ero tatto fine o tre 
allestimcnti di meno (c gid ,< 
li han ridotli c se U scam 
biano ancl e loro), licenziato 
due o tre impicgati. elimina 
to qualche * s t raord inano ». 
saremmo ben lontani dal 
miliardo c mezzo che occor 
re al tcatro lirico per so 
prarviverc. 

La domanda da farsi r 
qnmdi qnesta: ha diritto il 
tcatro hnco di soprarvivcre? 
Costitniscc un • colore na 
zionale » da salvarc insiemc 
coi musei, le umrersita, le 
scuolc? Sc si. e chtaro che 
deve avcre i fondt per una 
attivita continua ed ednca-
tira. Se no. nfforo si chixida 
no, come si stanno chiuden 
do e rorinando musei, uni-
verdict e scuolc in tntta Ita
lic. Mr. non si venga a rac
contare che in Italia il bilan 
cio statale si oareggia oqlien 
do tin miliardo ai teatri 
Tanto pin che quel miliardo 
— non si ilbtdano i due fcr
rovicri intcrpcllati da Zoli — 
non va certo a fxnirc nelle 
tasche di quclli che lavo-
tmo. 

RUBENS TLDLSCni 

va tore del metodo di G r a m 
sci. 

Non a caso, lo slesso G r a m 
sci insisteva sul concetto che 
i tut t i d i uoinini sono filo-
sofi », inteiulendo con cio d i -
striiKcere il p re .dudi / io d i e 
il * filosofaio > sia eselusiva 
prero^a t iva di specialist!, sia 
a lcunche di difficile, da cui 
si es t ranea I'uoino comune. 
il suo < senso commit1 >. 

Tu t t a la filosofia j i iainseia-
na c volta alia forina/.ione 
della pcrsouali tu iiuiana, a 
da re ijuella c iocicn/a t eonca 
dei rapport i socudi in cui !a 
unuiiuta opera, che imial /a 
ill per so stessa l 'a / ione p r a -
tica. che la remie l ivoluzio-
nar ia . II punto di p a r t e n / a 
e Cuomo sin.uolo, menibro di 
un c ruppo sociale. ma il fi-
tosofaie passu anch'esso a t -
t ravers ' i il moviniento reale 
ilelle masse e da esso t icevc 
a l imcuto |>er il p iopr io sv i -
hippo cnt ico . Di qui il filo-
sofo riccvc una sua c a r a l t c -
ri / /a/ i i»ne ihve isa : d iventa 
* filosol'o democra t ico> d i -
venta l 'at toiv e il protae,oni-
sta ih una * riforma popolare 
dei tempi modeini ». di una 
ri forma intel le t tuale e m o 
rale. Se si t ienc presente la 
polemica col Croce — ha os -
servati* it Luporini — ci si 
aceorjic che la m a e d o r c ac -
cusa che Gramsci fa alia 
filosofia idealistica c appun to 
ipiella ih non saper d iven ta re 
* fede e senso comune ilella 
uman i t a . conce/.ione tlcl 
ni o n d o assinii labile dal le 
grandi masse ». Gramsci c re 
do nel n iarxismo come in una 
filosofia capace di trasferirsi 
nella coseien/a delle masse . 
r icevendo da esse un appor to 
reale per la siia diale t t ica . 
per n t r o v a i e < 1'unita reale 
del niondo >. 11 concet to ih 
eneinoiua. ^ia concetto leni-
nista . viene tpiindi accolto e 
svi luppato da Ciramsci come 
< problema dell 'uinfica/ioiie 
cu l tura le ili tutti d i uoinini >. 
Lo stesso procediii iento ap -
pare in Gramsci r ispetto alia 
tesi di Kimels che < 1'unita 
reale del niondo e nella sua 
materiali t ; i >, poiche e d i sot-
tolinea il ca ra t t e re storico di 
ques ta prova. c tut to ispirato 
alio storicisnio della filosotia 
del la prassi , a vcrif icare la 
sua < possibiiita s tor icaineu-
te da ta nella prassi sociale >. 

Gramsci e cosciente — ha 
concluso, applniiditissiiuo, il 
prof. Luporini — che Marx 
ui i / ia lu te l le t t t ia lmcnte un 
pt-riodo storico di inolti s e -
coli. che precede per la 
4 s t rada maes t ra ilella civil-
ta niondiale ». 

Ha prcso poi la parola il 
prof. Galvano Delia X'olpe. 
suH'estetica ina tena l i s ta di 
Gramsci . Di cssa I 'oratorc ha 
niesso in rilievo un c rile n o 
essen / ia lc : e * la s t ru t t u r a 
stessa ». il < concetto >, l 'ele-
nieiito < intel le t tuale » di una 
opera d 'a r te a darci il suo 
valore poetico. S e p a i a n d o il 
concetto, il ^n id i / to etico da l -
I'lnimaKine, dal la fantasia. 
come fa la et i t ica romant ica 
fmo alio stesso Do Sanct is , si 
pe rde I'linita e 1'essen/a s tes 
sa deH'opcra d 'ar te . 

Dopo Galvano Delia Volpe 
e saLto alia t r ibuna il prof. 
Dmilrevic Ot)ickin t d i re l l>re 

del l ' is l ihi to di m a r x i s m o - l e -
ninismo di Mosca. che ha por-
lo il saluto della cu l tu ra so-
v 'et ica. E si e t r a t t a t o non 
di un saluto formale, ma di 
un appie/ .zamento sulla fi-
fjura e sul pensiero di G r a m 
sci, e s t r emamen te siRnifica-
tivo. < I sovictici vedono in 
Gramsci — ha dc t to Obickin 
— un eminen te r app re sen 
tante del niarxisnio- le i i ini-
sino, I'uonio che ha avu to la 
capacita cii sv i lupparc ques ta 
nuovii t lottr iua in rela/.ione 
ai compiti che si pongono 
alia classe operaia e al po-
p:>!o i tal iano nelle condizioni 
di una nuova epoca storica > 
L' i l lustre ospite si e quindi 
soffenr.:>to su i r a t t e e ,da inen -
to di Graiu .^ i nei confronti 
della Kivolu/ione d 'Ot tobre . 
osservaudo come ques t i tie 
abbia af ter ra to ad un tempo 
il valore universa le e i ca

ne della real ta sociale, della 
lotta delle masse popolari >. 

Nel ponieriggio la d iscus-
sione e continunla su vari 
punt i . II dott. Alber to Ca-
racciolo, ad esempio, e tor-
nato, con un in tervento po-
lemico, su uno dei tenn 
t ra t ta t i da Togliat t i : l 'espe-
rienza del movimento tor i -
nese dei Consigli di fabbr i -
ca. Per Caracciolo la < teoria 
dei cons id i » e pa r te cen-
trale del leninisnio di G r a m 
sci. Aiui coiicependo il <eon-
s i d i o operaio come au t en t i -
co ed essen/.iale orgauo del 
pot ere che non puo essei'e 
sosti tui to dal par t i to ne dal 
slndncnto. Gramsci lo a v r e b -
bo inquad ia to nella sua vi-
sione dello "Sta to dei pro-
dut tor i , come palestra di au-
togocenio. tutto gener.-'.o dal 
basso" ». Caracciolo ha quin
di obiet tato al re latore di 

prof. I . i ipuriul n ip i i l re •svalei' re luz l i inc 

r a t t e n specifici. < Proprio avei 
per questa raejoiie, euli so-
steiieva la neccssita di una 
assunila/ ioi ie crea t iva tlella 
esper ien /a dei popoli della 
Russia, esperien/.a da non 
proporsi seinplicemeii te co
me un modelto ila copiare 
nieccanicaniente ». 

Coiicludeudo il suo breve 
inteivei i to . il prof. Obickin 
ha iiiformato il Conve^no 
che in UKSS sono s tat i p u b -
blicati , in lingua russa, una 
ser ie di vohuni e tti stiuli su 
Gramsci ed c s ta ta im/ ia t a 
la s tampa delie sue opere in 
t re voltimi. (il p r imo racco-
nlie d i scritt i del 1010-20. il 
secondo le l.ettere dal carccre 
e il t e r /o le note filosofiche 
e le t te rar ie dei Qiiiideriii. d i 
scritt i sul mater ia l i smo s to
rico e sui p ioblenu tlella r i -
vo lu / ione) . L 'oni tore ha 
quindi conseynato, t ra d i 
applausi de i rasscn ib lea , a l -
cune copie dei voliitni 141a 
pubblicali-

Ult imo ora tort* del la mat -
t inata e s ta to il compapn> 
franccse .lean Des.mti che ba 
condotti* un'arialisi acu ta del 
Gramsci filosofo. < II 1110-
niento individu.ile — ha de t -
to Dcsanti — in lui non e 
mai aboli to, ma coiicepito 
ne ' ln s loria , con la media/ . io-

tnesso in oinbra Ink* 
;:spetto su cui si niisura 
la orii ' iiialita del pensiero 
{•lTiniseiano. 

1" in tervenuto quindi il 
compaj 'no Giulio Screni . su 
1111 punto della re la / ione 
di Luporini : quello nel qua le 
si faceva riferiniento alia 
espiessione gramsciana th 
niarxismo come < riforma 
,iopolarc. intel let tuale c mo
rale » e la si pa iagonava alle 

! precedent! grandi riforme. 
dal crist ianesimo al p ro te -
s tant^simo. a i r i l luminismo. 

L't-spiessionc lascia esi-
tante I'o rat ore. cd e d i [ire-
cisa il perche: perche tra 
queste e le precedent! * rifor
me » esiste una tlifTeren/n 
di qual i ta . Solo la rivolu/.io-
ne cul tura le socialistn ha ca-
rat ter i universali . solo essa 
inol t ie . crea i p iesuppos t ; 
per runilica/.ioiie reale del 
niondo. Tun iando ipiiudi al 
concetto di spontanei ta , Se -
rcni ba osservato che esso 
non e stato da Gramsci con-
s idc ia to come il le r reno 
ideale. bensi come tin dato di 
fatto da cui part ire. come un 
tc r reno da sup«*rare. e d u -
cando la partenza spontanea 
del nioto popolare. In cio 
d 'accordo con Lenin che il 
problema d a aveva svisce-
rato nel * Che fare? >. 

Si 30110 succeduti qu indi 
i calorosi saluti dei delegat i 
esleri , tedesco (il prof. Sch -
re ine r ) , ceco (il prof. B a r t a ) , 
jugoslavo (il compagno Zi-
herl . del C.C.) in cui si t 
unanin iemcnte esal tata la fi-
gura di Gramsci e sot tol i -
tieata Ptitilitu di una sua 
m a g d o r e conoscenza nei r i -
spett ivi paesi e in quei m o -
vinienti operai e cul tura l i . 
lUtimo in tervenuto e s ta to il 
compagno Valentino G e r r a -
tana. d i r igente de l l ' l s t i tu to 
Gramsci , ancora sulla r e l a 
zione di Togliatt i . Ge r r a t ana 
si e softerrnato intorno alia 
nietafora gramsciana che d i 
s t ingue, nella s t rategia p o -
litica operaia, la « guer ra di 
posizione » d a l l a * guer ra 
manovra ta >. 

Ger ra t ana !ia condotto t u t 
ta una sei ra ta anahsi per 
i l luminate la fonte leninisla 
di questa d is tm/ ione , e per 
inostrare come tanto Lenm 
qiiauto Gramsci la e sp r i -
messero 111 con t rappos idone 
alia tesi trot/.kista 'Sella <ri-
voluzione p e r n i a n e n t o . A n 
che il concetto di < egemonia 
tie! p ro le ta r ia te >, conipren-
dente le nlleanze organiche 
della classe operaia . e I 'op-
posto della teoria t ro tzchi -
sta, s tuuiiei i tal ist ica sulle a l -
leauze. da . ibbandonare — 
secondo Trotzchi — non a p 
pena preso il potere. 

* E' assurdo — ha osser
vato Ger ra t ana . in fine, po -
leniizi.ando con Alber to Ca
racciolo — fare dei Consigli 
il cent 10 dei pensiero di 
Gramsci e il suo solo motivo 
leninista. L'esperienza dei 
Consigli va s i tuata s tor ica-
mente , e la sua fi'iizicne po -
sitiva fu ricondotta dal lo 
stesso Gramsci . e r icordata 
da Togliat t i . al suo c a r a t t e 
re educat ivo. susci tatore di 
capacita r ivoluzionarie. Non 
ca ra t t e re pe rmanen te di un 
ist i tuto. quindi . che sa rebbe 
antistorico confondere con lo 
scopo p t r cui esso e na to e 
si e svi luppato. Alio stesso 
modu come non si puo iden-
tificare la democrazia con 
la democrazia pa r lamenta re , 
oppure assumere come m o -
dello tin de te rmina te modo 
con cui si o preso il potere . 

Si sono quindi avu te b r c -
vi osservazioni conclusive 
del prof. Rianchi Bandinel l i . 
Dopo aver r i levato che i 
qun t t ro relatori avevano. di 
comune accortlo. r inunciato 
a r ip rendere la parola r i t e -
nendo superduo aggiungere 
qualcosa al corso della d i -
sciissiorie. Biancbi Bandine l -
li ha espresso un sintetico 
giudizio sul convegno. che 
i* insieme tin augur io e 1111 
iinfiegno di lavoro. * Abbia -
mo concluso — ha det to in-
fatti il pres identc t lel l ' Is t i-
tuto Gramsci — non il con
vegno di s tudi gramsciani . 
ma il primo convegno. Ci 
proponiamo di t e n e m e al t r i 
an i iua lmente . su punti p a r -
ticolari tlelLopera c del pen -
s ie io di Gramsci >. 

lTn fervido applauso ha 
concluso cosi tre g iornate di 
proficuo lavoro a cui hanno 
contr ibui to eminent i pe r so -
nali ta cul tura l i e in cui I 'e re-
dita del pensiero gramsciano 
c sca tur i ta viva e fertile. 

p. s. 

ANTOLOGIA DI POETI 
I n-is'.ri lettori conoscono ormai Jo rge Gui l len, 

uno dei pocti .spagnoli della g r ande gciicraziuiic di 
Lorc.i e h Albert!. Guil len vive tu t iora in esilio, 
negli St.iti I "nit 1. deve insegna le t te ra tura spagnola , 
e anche 111 e>ili.' ba pubb l i ca t - alcuni libri di poesia 
che ie>tv:.uiii» t ra i piii belli della lirica spagnola 
conteinpoi ane 1. 

Aria C€in epoca 
I.'iirin Id ncl I'lnJe 
s'iilliir</ii t'cr.Mi lino spuzin 
dove ]<rr noi — effimeri — s'l.srri'i'ojio 
vupori c fit mi, c srrpeggiando fornumo Icltci e 
che a Inlli not aimtinciono 
qinilcosn cite prctende a incraviglio. 
Commcreio, fnvuln. ntttgia: 
niibili ntrtamorfo.M 
nelle vrlrine ci srdurono 
I.n lure c tanto veloce. 
rite un tmjijut posf-ctlnln 
11 l>o\lrrebi>e per ariiiuirc u... 
\tillii //cr*t*tr lonlaii't. 
I'n urrcti al nostro oreceltin grlln 
runmrr di :noli>ri. Silide rolte'. 
I),1 simili poteri dontiimto 
il (Hobo c linn polio ben gi*>caUi. 
IJ Imtli sono i giorhi! l.a [Hi<*iutic comprime 
conifillu folio in questo studio 
puerile. 
c giocnnilo s'innnlza sino alle nevi 
di candore fcrocc 
sopru le rcrgiii! vclte. 
Sulla c nlienn alVnomo: 
abbrnccin planelurio. 
» L.i Itimi c a\sat lucirw...*. 
I'ors.' 1111 v. eck-ciid ncl satellite 
ft s't Miirlr'.' 
.\crnntt. nlie nub- Icgoo: 7 .»*//»• c oriiim /<»/>sift//c 
In alto mure, rot mtli> I frizzontc, 
voUiiio trmtifatiti r<tdiof;ramnii 
sen'.a rro; '«mo, senza en asi. 
I.'ariu ci Inismette 
la sloria del ininuto. 
Offgi, of/r/i! 
I'n f'Ogi reale. ricchisximo. 
put forte dello icri, subito pallida. 
l.'ciistcnztt s'nllttnga e ti saluto, 
Xinffi I'cnit illinn. 
alia iesli: del tuo illnslre eoro. 
eoro di so'rezzo. 
I.'i In.. 
Com'c giot'ortc: solo cinqiiunt'unni! 
K in nn onlnnno con le foglie secehc 
eeddcro tlluuoni — e In sua borba. 
Ben rasali volli 

eoiniiinlano, e ci dominano. 
La vita si dittiiiLt. (Hi ttgosli 
fliscnprono 
spiiuige, pclli giocotidainenlc olimpiche. 
Let/go sopru le onde: 
/).i uriii II//«I fun i>»/«. Tutto, possibile. 
Le omle ilirono... Oualeosa mi propongono 
stissiirrundo o gridando liitt'inlorno 
infiniti ujcnli. 
I'rmlotti e poliiielie 
ni'inradono, mi osxessiommo, 
mi slonlist 0110 
e mi s'itttrccciano frn oreeehi c piedi, 
Muto! 
Si foiulono in mussa 
fl'istupitliinento r,iolti 
iiiiunrnti. E, doe Hi, 
sorridontt. 
Disposti a comprnre. a ben morirc. 
t'.redcre e sempre dolec. 
S'innalzatio cdifiei 
di quasi iislmlti blmelti, 
si nine Ira pnreti 
ili tintbri. 1 Cinque, le fologmfie 
1I1 fiirriu. 
e i inqiie ili prof Ho. Sono uneh'io tin utttivoT) 
W-'jIif-uo le idee fluttuare R 
Ira la lure e il vcnln. Sorle ai'versa: 
un: rirudoiio sopra le mie spalle. 
Inrit.ntpo in un * ismo ». 
Pin in la altri « is mi • 
esi ono, aWatuillo, 
in<icrnt', e danvo noia. 
hebaiazzaii't. Mi si sfn'iiflono, 
/>,•».- \'ti'i>re future. If strode. 
!.c'j<i'.> wf'.'orni: .Vii'/<? r unpossibile. 
•« Liberia •» sin-tn f.i'so 
roll r.'ilirtihi eeo. 
Vi so:in dojimt fro le I'-aubr. Doymi. bnmhe! 
I tut .\<d.i ibdtriiiti 
in mezzo oi eadaveri s'cr.jc. 
Fra 1 fjigli le opinion! 
flimentii ate s'altristano. 
Vi sonn eampi dolorosi 
entrt spiruli di conccntramenlo. 
Viscere fo trrmare, 
ilinanzi agli impastibili ostetriei, 
il ge\ta materno. 
lo sper't. Ogni uffcrmazianc m'ufferma. 
II mentre questi atomi... 
i'ra H hiccichio della strada vagolo 
senza invmi'iinc nn tormento. 
Che segni ci tramano ettleste r.nbi? 
IH viverc si tratto — o di morire? 

JORGE GUILLEN 
itrad. D. P> 
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