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PERCHE 
GRAMSCI 

Negli •• 11 i in i lcmf)i si SUMO 
uml i ip l i r . i t i , (> (l.i 11MI 

p.irl i , KI> slmli su ( i r . i m - t i , 
sulln M i l Itio^r.ili.i ili i imnii 
c di ni i l i l . intf . Mil .-mi | in i -
filo i i i lcl lcthi . i l f , .Mil m o l d 
clip r^li li.i ;i\iiii> iicl l i i inn-
vniiicnto i l r l nun imri i l i ) 
opcr.iio i l . i l i .mo, con l.i de-
f ini / ioi io ili mi.i I I I I I I \ . I sli.i-
tej!i«t e l.i c i f . i / i o i i f ili mi 
iiuuvii sli I I I IM - I I IO i i\ulii/i<>-
iiai in. 

In (|ti(*-ifi riiiiiitv.iin inic-
rci-ir «-*i- il pin i l i l l c M I I I C 
i l I I M I I - M I I C i i i l rnl i t ili I ii li

st in i i f iillciil.'iiiii'iili- c ili f.ir 
l ine siilli- i.i|i|ic <-,ilii-iili del -
l.i \ i l . t . lll'l pCHMl-l(l, lll-ll.l 
n/ ioi ic ili (ir.iniM'i r, in-tir-
iiic, ilcll.i Elm I,I i l i l n i ( i \ i -
tnciitii (iper.iiii, ili-l m; i r \ i -
eiuo. del I H I I nel noslro 
Pane. 

Kmrrge pcn'i r si l innov. i , 
in al tr i c.isi, i l tt-nl.il i \ it non 
rcr ln originate ili sn t i i .m i ' 

• O a m s i - i al P C I e il P C I 
a Grainsci. 

B.islorrli lu' rin=i<l<'ii/a d i e 
si dciliea (|,i oppo-lt ' spnnili: 
ml a l lcnl . i i f n .1 i n c l i n e in 
ninlira cpic-lo Ic^.iini- per i l i -
liioslr.iic rpi.mlii cj-sii si.i al 
cmitrurio prnfi ini lo e leu .ur , 
cnslruilo in ( I t -min i ili lot-
tc. c (pu le graiulc p . i tnmn-
nio prrseiile fiipmficlii per 
l'azinne r ivol i i / ionnr in c so-
ri.ilista del pmle lar ia to i la-
I iano. 

N o n vopliamo ttitlavin fer-
marci a una coitMat.i / i i ino 
ovvia: no c il luojro per ai l -
dentrarei , nolle anali^i e ne l -
lo puloniiclio Moriof i rn l i r l ic 
F/ invero il tiiiiiiiciito c i l 
lnogo p r r rispnmlcre alia 
dmnni idn: qual e la joMau /n 
dpi! ' oppra <li pensiero e 
dpir . t l l i \ i | ; ' i renle di O r n m -
* r i . | iprii ianrnlp e hen v i \ a 
nplla nnMrn Mralppia r ivnlt i -
7iitnaria P nr l la nostra pra-
l i ra politiciV* I V r r l i p . r l io 
rosa si^iiiHe.!, (•ratusri og-

GraiiiM-i r iun.-itizitiittn !o 
atlento studioso, lo sr icn / ia -
to ( I d l e for /p inotrici dpll.i 
r ivo l i i / ionp i l . i l i . iun; I I P I I O 
a \pr lc imliviil i i . i ip P def ini -
to I I P I I P luro e. ir . i l l rr iMir l ic 
etortrlip o nei rapporl i r r r i -
p ror i p «rnz".illri» i l =uo nip-
r i lo pr imo p pin nriniit . i le. 
Dal le I K I I P S I I I I . I n Oii i - l iot iP 

mpridionalp » allp Te«i del 
Conprpssn di Lione ai Qu. i -
dprni i l rompi to al quale 
pgli M deil irn con pin i n t r n -
gila e ronl inui ta c srnz'al lro 
qucslo. 

Gia qui si coglic una l t i -
dicazionc prp/iosa e di grau-
dissima al lual i ta , si def in i -
ace tin m m l r l l o d i r ivo lu 
z ione e di socij l isnio ppr ru i 
i l passnggto ad una minva 
• I ru t lura doila pconmnia e 
dcl la soripla non rnppresen-
ta un s.ilio nel Iniio, non 
ronipp ma e«alta la ron l inu i 
ta c la copron/a d i nn pri»-
cc«so d i e \ r d c I C «IP«»C for-

zn pr«ilazonic lc dr l l . i lotla 
cnnlrn i l \ p r r l u o onl ine o 
del la coslru/ ione d r l l o r d i n o 
n u o v o ; la crpazione d i nn 
n u o \ o pulcre deve p r r r i o 
p a « a r e , e non puo non pas-
pare, a l l ra \er«o la malur. i -
ziono dplla cosrirnza dplle 
forze molr ic i del la r ivnl i i -
z ionc. la crea/ ionc qt i indi 
d i un l i lor ro storiro r l ie af-
fenna i l polprc sulla for ip -
ta in quauio ronqui^M I V ^ P -
monia nplla soripta. I.a r i -
vo lu / innp c il sor ia l i -mo 
rn inr idono rosi r u n la ma«-
l i m a con*app\o |p /7a . la m a v 
l i m a parlpcipa/ ionp. la m.n-
i i m a drmocrnzin. c non fo lo 
n r l l a fa^o dplla conquiMa 
del potcre, ma anror p in 
ncl la orj?aniz/azione e n r l 
la esplirazione del potcre. 

E# ancora qnr«ta la via 
mapj l ra dcl la r i vo lu -

z ionc n r i pa r - i d i capi ta l i -
i tno s \ i luppato clip noi ?c-
euiamo e «ppr imrnl iamo. 
M a qil.i l i ^mi>. in conrr r to . 
ppr G r a m * r i . le alleanze 
stra l rz i r l ip clip i l prt) lr taria-
to d e \ r im! ia* i i r r ppr a t a n -
rare sulla \ i a d r l yorial i -
i m n ? Si iralta d i ronqni«ta-
re forze sorial i intcrmedie 
c o n una c<»llora7ione ncl la 
• t n i l l u r a della soripta che 
con*cnla loro d i a \e re un 
rnolo dinamico e a i i lonomo 
nel blorco storiro puidato 
da l prolctar iato r n r l l a ro-
• t r u / i o n e dplla «or i r l ; i «o-
cial i«la: i rontadin i . s l i in-
t r l l r l l i i a l i 

K «i Iratta di n r u l r a l i r / a -
r r e romha l l r rp a tal fine le 
a r m i idpologiche d i r u i la 
borplie«ia si * c r \ r per lega-
re qi ief le fo r /c al suo M«le-
m a e al ran potere. I n par-
t icolare Gramsr i . ben pr ima 
che a n par l i lo d i dichiaraia 

ispir.i/intip iiuifp'-»ii>ii.ilp as-
S U I I I I ' - M ' in ll.ili.i il i imlo 
d ie li.i a-Minlii l.i l ) ( ; nt'^li 
ill 11 in i \ i ' i i l i .iiini. cinisiile-
l.i la l i l ie i . i / ini ic dcll.l Inllil 
ptilitii-a e sdii.ilp dt'lle mas
se d.il v imi i l i i (It'll.i rel i^io-
ne ctiinc lino di-i prolilpini 
ci'i i l i . i l i ilt'll.i r i \ nl i i / ioi ie nel 
n i i - l i i i l',ic-p 

^(itiii .iiicui.i cpit'-li i |pr-
iiiini f - - f i i / i . i l i dcll.i au.il i-
M Mil l f f i n / f innl i ic i . aiu-o-
i.i ipic-lp It- roiiil.iiiiciila ppr 
1,1 ci l i l i r . i / i i i i ic t l r l lc alleail-
/c I ' I IP nui .ililii.iiun prcM'iili . 

( i i . t i i iMl li.i. in SPeomlo 
l i in^o, (-on la .MI.I r i t t ' i ta 
l i ' iu i i . i p l.i M I . I a / i tme di 
finii l . i l i i i i ' p di cimtiii lt i i ip 
del I*<" I , s|>i'i imi'iit.Mo c 
diii io^lralo l.i iii'CP'-ila del 
Ii.i11i11> r i \o l i i / i i in . i i io della 
i'l.i"t- opeiaia. Dai pr imi 
I'liiiinieuli sulla i JMilii / i inie 

d'ol lolup e dairesperipiiza 
dei rtniMi:li di fahliriea. fuiti 
.die (i \ o l e s-ul .M.itliiavel-
li i), GianiM'i pereorre nn i l i -
ticrario i i i lcl lel l i ialp p pra-
tieo d i e r i d d l e luci i lamril -
te la conipiisia della coccien-
7a i i \ t i l i i / i i in.iria da paitc 
del piolptariaio i lal iano. 

Non e'p cprlo nel pciisie-
ro di Gr.iiusei la pro-pel l i -
va di una soeipta foeialisla 
Etalaliita c aecenlralripc, in 
ru i il potcrp s'itleiil i l irl l i roi l 
i l potcre tlel part i to: i l par-
lilt) c per lui a la pr ima re l -
I ill n in rut si orp.ini77ano i 
germi della vnlnnla collelt i -
va d i e tendono n divenire 
tmiversali o totali D P d i e , 
una vull.i diveni i t i ta l i , fe-
coiidano p inft irmano di se 
lull.t la soeiela. 

Ma solo nel partito e at-
tr.ncrst) i l part i to c 

possiliile al prolctariato 
svolgcrc la sua f im/ ione r i -
vnl i i / ionar ia , di emaiu-ipario-
lie e di r im ;;.iiii/./.a/ione del
la soeiela: solo nel parti to e 
allraverao il partito e possi
l i i le la saltlalura d i un nuo
vo IIIOL'L'O storico, la cspli-
r a / i m i c emnplel. i dclla egc-
tiioui.i, la conquisla del po
tere; solo nel partito e at-
tr .nerso il part i to, l'.i7.ione 
e il pensiero pn.»«ono t r o \ a -
re iicces«aria \er i l ica . diven-
tare perciii a / ione rixoliu.io-
nai ia c peiisiero scienlifico. 

K* aticma ipie- lo 1'ilinera-
r in d,i rmnpiere ppr clii si 
propone di « volerc o ol lrc 
d i e di « pen<arp » ii soria-
lisuio. per cliiiiiiqup oggi e 
in ful i iro scopra nel socia-
lisino la eoinliz.ioiie dcl lo 
s i i luppo storiro e del rinno-
vameii lo ( leH'i imauila, e nc l 
la loita per i l socialismn la 
pin alia esprc-sione di con-
s. ipc\ole/za in i l i \ i t lualc e 
collel l ixa. 

In l ine , Gram=ri lia conqui-
st.ilo al prolctariato i la l iano 
la ilimcitMiiup d ip sola, ren-
de po-<ilii!e la r i \ i> l i i / inne: 
la (limeii'-itiiie i i i lern. i / ini ia-
le. ( rramsri e maestro di 
inlprna7ion,i| i<mn. I n I ta l ia 
la r i \o l i i7 ioup di'xe p « r r e 
italiana ma per PSSPTP r i \ o -

l i i / ionp d c \ e p**ere interna-
r ional isla. l / i n lcmaz tona l i -
smo di Gramsri non c ncl la 
r ipe l i / ionc di sclipmi o di 
paradismi prpfissati o speri-
menla l i a l i r o \ e : e invere 
nr l la c a l l a \a ln ta7 i" i ie dpl-
1P fnr7p «rl i i rrale in rampo 
n d mondo, nr l la ronvin7io-
ne d i e i l proletariato i lal ia
no dp ip lenere ronlo d r l l e 
forme e d r i modi in ru i 
a w i r n p lo *ronlro mondialc 
fra for7e della borclirsia e 
for7e del soriali«mo per 
mpltprp a punlo una SIIO ef-
firare * lrat"cia per fare la 
stin r i \ o I o M o n c . Gramsri e 
mar«tro d i in lpmazional i -
smo e. pur a \ r n d o opcrato 
p pen*ato in nn ppriodo sto
r i ro in cui r i n i e m a z i o n a l i -
smo ha a \ u i o r«pre««ioni m -
strr l le p d i ' lo r lP . lo p slalo 
in mmlo tale clir i l sno in-
•rsnampnlo a««iimr propr io 
nzzi p i rna at l i i i l i ta p puo 
di-piP2ar«i romplr tamcntp. 

I.a sr i rnra della rivolu-
zionp i lali . ina. la npres«ila 
del part i to. la d imemione 
d e i r i n t r m a 7 i o n a I i « m o : prro 
ro«a ha dato alia rlas«e ope-
raia Gram«r i . Snno c l i slessi 
ra rd in i del no- l ro impepno 
prp-entr . F in rhp continue-
ranno ad e«*erlo a Gram«ri 
sara p%itata la sorte che a l -
rnn i \o r r rh l» r ro a f f ida rs l i : 
d i \en tare una fienra del pas-
«alo. srande. i*olata alia qua
le mol i i «i inrhinano p di 
ru i mol i i \orreli!»prn impa 
dronirM K ronl innera i n \ e -
re a %i \ r r r n r l la storia i l i 
di oapi perrhe ha fondato 
e plasmato i l T C I come e 
slalo e come e. 

Claudio Peffruccioli 
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TRENTANNI FA MORIVA ANTONIO GRAMSCI 
Una vita per la causa 
della classe operaia e 
del socialismo 

I I I I I M M I I I I I I I M I I I I M I I I I I I I I I I M M I I I I I I I I I I I I M I I I I M M I M I I I I I t I M l I I I ! M I I I I I I I I I I H I M I l I M l l l l l l l 

Antonio Gramsci nasce ad 
Ales, in provincia di Cagliari. 
il 22 gennaio 1891, da France
sco e Gwseppina Marcias. La 
famiglia del padre, impiegato 
all'ufficto del registro, prove-
mva da Formia; sarda, invece, 
la mamma. 

Nel l&'Jl c Imo al '96 fre-
quenta iasilo dt Sorgono, do
ve, nel frattempo. la famiglia 
si 6 Irasfenta. A questo periodo 
risale la caduta die doveva 
determinare la sua malforma 
zione fisica. La scuola ele 
mentare la frequenta invece 
a Gliilarza, fra il 1897 e il 
VJO'J, andie ie vi accede con 
qualclie ritardo dovutn ad un 
periodo di malferma salute. 

Conclusa il periodo delle 
scuole elemenlart, Gramsci non 
pole subilo acccdere al ginna-
sio; dovette lavorare per due 
anni all'ufficto del catasto: 
« ...e ?/ie la passavo a smuo-
vere registri che pe.^avano piii 
di vie e molte notti piangevo 
di nascosto perclie mi doleva 
tutto il corpo», come scrisse 
in una lettera alia cognata Ta-
tiana. 

Lavorava, ma interne sttt-
diava e preparava le prime 
due classi del ginnasio. Le ul-
ttme tre classi ginnasiali le 
frequenta fra il 1905 e il 1908 
a Santu Lussurgiu. distante 15 
chilometri da Gliilarza. 

Della scuola di Santu Lus
surgiu dira: c nn piccolo gin
nasio comunale... in cui tre se-
dicenti professori sbrigavano, 
con molta faccia tosta, tutto 
I'insegnamento delle cinque 
classi». Ma poi la licenza Vot-
terra a Oristano e subito si 
iscrivera al Liceo dt Cagliari. 

E' a Cagliari. nel 1910, che 
pubblica sul quotidiano locale. 
L'Unione sarda. il primo arti-
colo. 

Le prime 
battaglie 

71 19/1 Ju Vantto dcll'iscrizio-
ne all'MiiiL'ersild, dopo aver 
concorso ad una borsa di stu
dio del collegio € Carlo Alber
to » di Torino. A quel concor
so, vinto da Lionello Vincenti, 
Gramsci ottenne il nono posto. 
Togliatti fu secondo. 

Nel novembre di quell'anno, 
Gramsci pud quindi iscriversi 
all'Universita e sceglte la fa-
colla di lettere che frequente-
ra assiduamente, a prezzo d'\ 
grandi sacrifici. insieme ai cor-
si di legge. Fra il '12 c il '13. 
mentre segue intensamente gli 
studi, comincia ad avere al-
cuni contatli col mondo poli
tico socialista torinese. a cut 
si accosta dopo il periodo ca-
gliaritano. quando, vivendo con 
il fratello primogenito Genna-
ro. conobbe i primi militanti 
di estrema sinistra. Con molta 
probabilita il 1913 e Vanno 
dcll'iscrizione di Antonio al 
PSL 

Nei due anni successivi si 
fa sempre piii intensa la sua 
parlecipazione alia vita poli
tical stringe amicizia con un 
gruppo dt altri gtovani e au-
menta il suo impegno pubbli-
cistico sui giornali socialisti 
fino ad entrare nella redazione 
dell'Avanti! nell'aulunno del 
1915. 

Nel febbraio del '17 esce un 
numero unico della Citta fu-
tura. curato da Gramsci. Nel-
I'estate dello stesso anno par-
tecipa ai preparatici per Vac-
coalirnento di una deleqazione 
dei Soriet: dnpn le rirolte del-
Vagosto e I'arresto di numc-
rosi dirigenti socialisti riene 
nnminato scgretario della Com-
miss'one executive della se-
zione socialista di Torino. As-
svme in quel frangente la di-
rezione del Grido del popolo. 
che terra fin quasi alia fine 
del 1918. 

11 1. maqgio 1919 esce a To 
rino il primo numero della 
rir'tsta I/Ordine nuo\o. Gram
sci. Terrncini. Toabattt. Ta 
sea ne sonn gli artefici: il 
primo £ seqretario di redazio 
ne. ma cni poteri tali da es-
seme quasi il rero direttore. 
Nell'aulunno nasce il morimen-
to dei € Consigli di fabbrica » 
e Gramsci anima I'iniziatira 

11 1920 (Gramsci ha 23 anni) 
lo vede. instancabile, farsi sem
pre piii luce nella rita politico 
dclla sinistra e traralicare i 
limiti nazionali. Nell'aprile ela-
bora un documento sulla ne-
cessita di rinnorare il Partito 
socialista. che Lenin conside 
rera una base fondamentale 
per lo sriluppo futuro Contem-
poraneamente ricerca contatti 
con Amadeo Bordiga, il capo 
degli * astensionisti», per co-
stituire un'opposizione aU'itt-
terno del PS1. Nell'estate si 
sviluppa lo scontro con Tasca 
sui € Consigli di fabbrica*. 

Settembre lo vede sostenere 
m prima fila il movimento del-
I'occupaztone delle fabbriche. 
In novembre partecipa alia se-
duta cnttituttra della frazione 
comunida, al convegno di 
Imola. 

Tra i fondatori del Partito 
comunista a Livorno, nel gen 
naw '21. vtene designato dal 
I'amitato Centrale direttore del-
/'Online NIKHO. trasformato in 
quotidiano. Nel marzo del 1922 
i> relature al II Congresso del 
Partito sui problemi smdacaU. 
Egli accetta ancora la linea 
" tntraiisigente» di Bordiga, 
dal quule. tuttavia, gia veniva 
differenzntndo'ii per una vivo 
ne assai piii complessa c arti-
colata della natura del fasci-
Mito e quindi per 1'esigenza 
dclla formazione di un ampin. 
artwnlato frnnte di lotto. De
signato a rappresentare il Par
tita comuniita italiano a Mo-
sea. conoscc Giulia Schucht, 
die diverra la sua compagna 
e dalla quale avra due figli, 
Dclin e Giuliano. 

Alia fine dcll'anno prende 
parte ai lavori del IV Congres
so dell'lnternazionale Camuni-
tta. E' in quato periodo che 
matitra il definitira distacco 
dalla corrente bordiqhiana. e 
dalla minoranza di destra ca-
peggiata da Tasca. che si pre-
cisano le linee di una politico 
nuova. tesa a sostituire al ver-
balhmo eslremistico e sterile 
Viniziativa e la lotta unilaria 
contro il fascismo, in stretto 
collegamento con le masse la-
voratrici e popolari. 

Nel febbraio del 1923 viene 
spiccato contro Gramsci il pri-
mo mandato di cattura da par
te del fascismo. Alia fine del-
I'anno, dopo avere partecipato 
ai lavori della III Conferenza 
dcll'Esecutivo allargato dell'ln
ternazionale Comunista, il di-
rigente italiano si trasferisce 
a Vienna. 

Nella primavcra del 1924 vie
ne eletto ol Parlamento nella 
circoscrizionc veneta e nel mag-
gio pub. quindi. rientrare in 
Italia e partecipare anche alia 
1 Conferenza nazionale del Par
tito che si tiene a Como. Gram
sci svolge un'infaticabile azio-
ne antifascista: un'ondata di 
sdegno sale dal Paese dopo il 
delitto Matteotli (giugno 1924). 
i deputati antifascisti abbando-
nana Monteciloria e tsalgono 
sull'Aventino •». Gramsci si bat-
te con tenacia. forte di una 
«intuizione essenziale. che e 
insieme un'accorta indicazione 
tallica e una profondn acqui-
sizione di metodo rivoluziona-
rio». e propone agli * aventi-
niani», a name dei comunisti, 
uno sciopero generate antifa
scista, e. successivamente. di 
costituirsi in un Antiparlamento 
capace di raccogliere intorno a 
se il consenso attivo delle mas
se e di provocare la caduta del 
regime mussoliniano. Le re-
more conservatrici. le incer-

tezze dei gruppi aventtniani non 
cunsentoito che tale proposta 
sia attuata: i comunisti, allo-
ra, continuano a battersi a 
Montecitorio, soli in una Ca
mera dominata dai fascisti. Qui 
Gramsci jxirlcra nel 1925, un 
anno dopo la sua elezione par-
lamentare. c destera una gran-
de impresstone: «un cervello 
indubbiamente potente », lo de-
finira lo stesso Mussolini. 

Dopo un viaggio a Mosca per 
una riunione dell'lnternaziona
le Comunista (marzo '25), 
Gramsci elnborera con Togliat
ti le « Tesi di Lione », in occa 
stone del III Congresso del 
Partito svoltosi in quella citta 
nel gennaio del '26. con le qua-
li il Partito sara conquistato 
alia linea politica elaborata 
dal nuovo giuppo dirigente e 
sara liquidato dcfinitivainente 
I'estremismo bordighiano. 

Le "Tesi 
di Lione » 

Ma il '26 e anche Vanno in 
cui inizia il duro, lungo marti-
rio che portera poco piii di 
died anni dopo Gramsci alia 
morte. L'8 novembre il diri
gente comunista e arrestato a 
Roma, il 7 dicembre destinalo 
ad Ustica, terra di confino. 11 
14 gennaio del 1927 il tribunale 
di Milano spicca un mandato 
di cattura e Gramsci terra tra-
dotto, con un viaggio che. tra 
Roma e Milano, durera 19 gior-
ni, al carcere di San Vittore. 
Da quel momento e a di.spost-
zione del tribunale speciale. 

Nel maggio del 1928 si com-
pie il viaggio inverso per pre-
sentarsi alia tragica farsa del 
processo dal quale usc'ird con-
dannato a 20 anni e 4 mesi: 
«• I'oi avete gettato I'ltalia nel 
fango — dice Gramsci ai giu-
dici con fiern consapevolezza 
—. spettcra a noi comunisti ri-
sollevarla >. Quindi verra Tin-
chiuso nel carcere di Turi. 

In carcere la sua non forte 
fibra verra minata da una serie 
di malattie grain che il medico 
del carcere, un aguzzino fasci-
sta. non vorra. riconoscere. So
lo verso la fine dell'anno. sara 
trasferito in una clinica di For
mia. Nell'oltobre del '34 ottie-
ne la libertd condizionale e 
pud essere trasferito in una 
clinica di Roma dove, nel 1935. 
viene nuovamente colpito da 
una crisi molto grave. 

Nell'aprile del '37 ottiene. per 
le sue condizioni di salute, la 
liberta. Ma c talmente malato, 
che non jma lasciare la clinica. 
II giorno 25 sopravviene una 
emorragia cerebrale e il 27 
Antonio Gramsci muore. 

Le sue ceneri giacciono ora 
a Roma al cimitero degli in-
glesi. 

Del periodo del carcere ci 
restano i mirabili Quaderni. 

• Tor ino, 1920: un posto di guardia operaio durante I'occupaztone della Lancia 

~ Uno dei primi scritti sulla Rivoluzione d'ottobre 

I COSTITUENTE E SOVIET 
Lo scioglimento della Costi-

tuente, subito dopo la sua pr i 
ma assemblea ( 1 ) , non e solo 
un episodio di violenza giacobi-
na, come piace raff igurarlo ai 
giornalisti che non hanno an
cora compreso nulla di quanto sta 
succedendo in Russia. 

La Costituente era il mito vago 
e confuso del periodo prerivo-
luzionario. Mi to intelleltualistico, 
continuazione nel futuro delle 
tendenze sociali che si potevano 
cogliere nella parte piu appari-
scente e superficiale delle con
fuse forze rivoluzionarie di pr i 
ma della rivoluzione. 

Queste forze si sono chiarite 
e def ini te in gran parte, e sem
pre meglio vanno chiarendosi e 
definendosi. Esse stanno elabo-
rando sponfaneamente, libera-
mente, secondo la loro natura in -
trinseca, le forme rappresenta-
t ive attraverso le quali la sovra-

nita del proletariate dovra eser-
citarsi. Queste forme rappresen-
tative non sono riconosciute nel
la Costituente, in un parlamento 
cioe di tipo occidentale. eletto se
condo i sistemi delle democrazie 
occidentali. II proletariate russo 
ci ha offerto un pr imo modello di 
rappresentanza diretta dei pro-
dut tor i : i Soviet. Ora la sovra-
nita e ritornata ai Soviet. Def ini-
Hvamente? La mancanza assolu-
ta di informazioni su cio che si 
pensa e si sostiene in proposito 
negli ambienti proletari russi, 
non permette alcuna risposta. 

Conosciamo solo I'esteriorita 
degli avvenimenti , non ne cono
sciamo I'intimo spirito che Ii av-
vta. Vediamo nello scioglimento 
della Costituente solo I'appa-
renza violenta, il colpo d i forza. 
Giacobinismo? II giacobinismo e 
un fenomeno tut to borghese, di 
minoranze tali anche potenzial-

mente. Una minoranza che e si-
cura di diventare maggioranza 
assoluta, se non addirittura la 
totalita dei cittadini, non puo es
sere giacobina, non puo avere 
come programma la dittatura per-
petua. Essa esercita provvisorta-
mente la dittatura per permeltere 
alia maggioranza effett iva di or-
ganizzarsi, d i rendersi cosctenle 
delle infrinseche sue necessity, 
e di instaurare il suo ordme al-
I'mfuori di ogni apriorismo, se
condo le leggi spontanee dt que-
sta necessita. 

(Tre righe e tre quarti censu-
rate). 

Non f irmato, « II Grido del Po
polo », 26 gennaio 1918, XXXIII , 
n. 705. 

(1) Nella notte tra il 18 e il 
19 gennaio 1918. 
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Lettera da uno «sconosciuto» 
Appunlamenfo al Congresso di Livorno — Alia redazione dell'« Ordine Nuovo» — I«colloqui notfurni»» per le strade di To

rino — La polemica contro le lendenze riformiste e massimalisle — La funzione della classe operaia italiana e del suo partito 

M i 5i ch ede: come hai cono 
sciuto Gramsci? La domanda m; 
nporta col pensiero agli anni 
Ionian; del primo dopoguerra. 
Nel 19J0 ero segreiano della Fe-
derazjone socia!i-»ta di Ud ne. Da 
poco tempo concedato dal ser-
vizio mihtare di Gramsci e 
della sua attivita cono>ce-
\o allora molto poco. Per-
cid. fu per me ur.a sorpresa 
quando un giorno r.cevetti una 
sua lettera nella quale egli mi 
chiedeva alcune spiegaziont in 
mento ad un m:o articolo pub-
blicato sul Laroratore friulano. 
il seinmanale locale del partito 
socul.sta. Quella nchiesta mi 
par \e un po singoiare: non rue-
nevo che quello icnt to mer tasse 
una partico.are a'.tenzione. Pero. 
inta \ o cio che a\eva po'.uto d e 
?:are l'.n:eres<e di Gramsci: si 
t ra i ta \a degli ufficiah combat-
:en:i smobii.tati dopo la g je r ra 
e deLa politica del partito net 
loro confront. In quell*artico:o 
si accennava a consideraziom po-
litiche che non concordavano del 
tutto con la pos-zone del partito 
su tali questiom. R.sposi a Gram
sci spiegando i motivi cbe mi 
avevano mdotto a pubblica re quel-
lo scntto, ed a mia voita chie-
devo a lui quale era stato il mo-
t.vo del suo interessamento. La 
nspo^ta non si fece attendere: 
quell'artico.'o gli era par=o mso-
Iito nella stampa di part to. per 
che si differenziava nel mento 
da! resto delia siampa socialista. 
Pero. egli condivideva il mio g u -
dizio. e mi invitava ad appro-
fondirc e sviluppare quel proble-
ma. Cost si a w i d f ra noi una 
cornspondenza. C i demmo poi 
appuntamento a l Congresso na
zionale di Livorno, e qui ebbi 1] 
nolo primo incontro COB Gramsci. 

Flo vo!u'o r.e\ocare quell'epi-
sod o. da cu, ebbero iruzio i miei 
rapporti personali con Gramsci. 
per mevare quale interesse ed 
attenzione fin da allora egli n-
vo!ges>e a tutto c:6 che pote\a 
servire alia formazione ed alia 
educaz.one dei quadn di partito 
NeKe giomate tumjltuose di quel 
Congresso ci r.trovammo insieme 
solo occasionalme.ite e per bre \e 
tempo: una voita mi chiese se 
sarei andato volentieri alia re
dazione deU'Ordine Xuoro a To
rino. Nel corso del 1921 mi n n 
contrai ancora con Gramsci quan
do egli partecipava a riunioni 
nella sede della direzone, ma 
erano incontn saltuari e di bre 
\ e durata. Egli insisteva sempre 
per un mio trasfenmento all'Or 
dine Suoro a Torino, ma que-
s:o pote realizzarsi solo dopo il 
2 Congresso di Roma del mar
zo 1922. 

A Tonno si erano creati fra 
noi rapporti personali di stretta 
fraternita, per ciu si passava in
sieme gran parte del nostro tem
po. Gramsci aveva I'abitudine di 
trattenersi in redaz.one tutte le 
sere fino alia stampa del primo 
numero del giorna'e. e ne segna-
va i difetti e gli errori che avreb-
be pot indicato ai redattori i l 
giorno dopo. lo mi irattenevo con 
lui. pot si usciva insieme e nellc 
v e deserte della c.tta si avviava 
una conversazione che durava 
fino alle prime luci dell'alba 
Qiel la era ormai divenuta una 
consuetudine. che Gramsci defi-
mva scherzosamente t * colloqui 
nottumi »: in realta lui parlava, 
ed io ascoltavo. II suo discorso 
era affascinante: coglieva occa-
sione da qualsiasi awenimento di 
atruaJit* per risalire ai temi ge-
oerali di filosofia • di ttona, di 

La redazione dell'< Ordine Nuovo • nel 1922 

politica e di economia. di arte e 
di letteratura. ecc. La sua mente 
spaziava in tutti i campi: vt era 
in lui una tensione cont.nua di 
ricerca. che era ad un tempo 
sviluppo del pensiero ed impulso 
all'azione. 

I I problema centrale che gli si 
poneva era di dare al socialismo 
il fondamento sicjro di una con-
cezione genera le della stona e 
del mondo. nella quale I'azionc e 
;a lotta consapevo'e ed orjjamz 
zata degli uom.ni siano espres-
sione di uberta e di coscienza. 
non il nsultato di un meccamco 
automatismo. Dt qui i*esigenza 
di una restaurazione del manri-
smo rivoluzionario nella sua ve
n t * onginaria, libera dalle tn-
crojtazjoni e deformazioni del-
l'tvdluzionismo positirisU « dalle 

false interprelaz oni di determi-
n, ;mo economico. il cui un.co 
sbocco e m defin.tiva il fatali^mo. 
con le s je ill js.om e supersti-
ziani. 

Cos!, si coT.battevano anche le 
basi ideolog che delle tendenze 
riformiste e massimalisle. che 
avevano div.«o il movimento ope
raio e cne ora b.sognava sup?-
rare per r stabilire la sua unita. 
La scis>ione di Livorno — d.ceva 
Gramsci - c la prima granie 
ensi che la c.a->se operaia af 
fronta per riconq nsta.-e la sja 
unita: non c quella scissione che 
ha diviso if movimento opera io. 
ma e la divisione in esso gia 
creatasi in precedenza che ha 
determmato la scissione del par
tito socialista. Qui il pensiero dt 
Gramsci si incontrava con quello 
di Lenin, che in quel tempo ai 
comunisti italiani dava questo 

con-.gl o: * Separate i dai r.for-
misti. ma fate poi anche con i 
nformisu un fronte un.co contro 
i! fascismo ». 

Gramsci trovava la conferma 
del »uo orientamento ideale nella 
gr3nde Rivoluz one d 0:tobre. d. 
cui prima di ogni altro seppe 
comprendere il v a lore universa
le. a l di la delle sue particola-
rita di tempo e di luo^o. II che 
non sii?nilicava tra-posizione mec-
can.ca ad a.tn pjeM delle for
me e de: mod. di qje l la r.volu 
zione. il cui valore universale 
doveva nvece caiarsi nella real 
ta delle condizioni stor.che e 
delle particolanta nazionali di 
ciascun paese. Di qui Gramsci 
denvava il compito e la funzio
ne nazionale della classe operaia 
e del suo partito. Si doveva no 
percid affrontare col massimo 
impegno tutti i problemi delle 

r.forme po.it u he cconomiche e 
-oca ! . : ri.nnov.i.iunto democra-
t:co. qie-.t.o-'e in T d onalc. n-
for.na asrar ia. a-ro^o-n.c local). 
r iovimfnto cif.o..ci). ecc. Qje^'i 
'can r.tor;ia\ ir.o i.-iii-tentciiK'nte 
nella s la coiver>a/io:ie. e >em 
p-e con ji . 'H r\ ACI\. e penetran-
t,. <<>n int.i / om gen,all e pro-
fond.ta di pen«iero. In relazione 
a tali conmti egli considerava 
anche !e que-tio.ii di partito: 
orientamento ideale. indir.zzo po-
l tico. forme organ.zzative e<.c. 

In questo quadro si svolgeva-
no t c colloq.ii nottumi » tonne-
si: !a conversazione di Gramsci 
ap' iva njovi onzzon'.i ed era sti-
•po'o a njovi studi. Nei nvrnint i 
cruc all delia v.ta del partito 
q.ici rcol lorj . i l * m; sono sempro 
.-.'•I'n.iti in mente. e vi ho *em-
,i-e trovato un con.-i?l:o ed un 
n-cg:iamen'.o Kd anche un mo 

rfo: q lante vo'te Grarn-c: &*?• 
lata crvn pingente sarcaimo e 
con sferzante ironia di coloro 
che egli definna i «cr.sa.ol. •>. 
!e «an imucce» sempre pronte 
a buttarsi S J qua.cosa che dia 
I'illusione di soluzioni nuove dri 
problemi che non si e sapjto 
n ^ l v e r e . . . Gli uomim — egli 
diceva — cercano sempre fuon 
di se la causa di fallimenti che 
essi portano in se stessi. che 
speseo e solo mancanza di ca-
rattere o fiacche/za morale Ed 
in Gramsci quelle non erano p i 
role vane o declamaziom reto 
r.che... 

Questa comunanza di vita con 
Gramsci duro alcuni mesi. poi 
egli parti per I'URSS. Per !a 
prima volt a. in quei * colloqin 
nottumi > torinesi. io ho vera 
mente conosciuto Gramsci. 

Mauro Scoccimarro 
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