
1 'Uni tc i / domenica 12 marzo 1967 PAG. 11 / 

Dal carcere di Turi alia clinica Quisisana, giorno dopo giorno, per 
lunghi anni, ilfascismo cerco di impedire a Gramsci di pensare 

II feroce assassinio del capo rivoluzionario 
in lui I'Italia vera riconosceva se stessa 

r 1 

| A Cagliari dal 23 al 27 aprile | 

! II convegno j 
| internazionale | 
i 
i 

IL GRIDO DEL POPOLO 

A N T O N I O GRAMSCI E' M O R T O ! 
II fascismo lo ha assassinate* I 
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II programma dei lavori - Le relazioni di Garin, 
Bobbio, Ragionieri, Borghi, Sapegno, Galasso, 

Salvadori, Fiori e Pigliaru 
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Anche da morto incuteva paura al regime - Le 2848 pagine dei «quaderni » vergate fra inenarrabili sofferenze 
La mobilitazione internazionale dei democratici e degli intellettuali - « La storia vendicatrice — disse Romain 
Holland — ha scritto a lettere di fuoco il ricordo sacro delle nobili vittime e l'infamia dei carnefici fascisti »• 

Da I COMUS1STI SEL
LA STOMA D'lTAUA. la 
opera a dispense setttma-
nali edita dal « Calenda 
no del Popolo ». di cm gid 
sano usali lull. 1 /atcicoli 
die compon'iono i! primo 
volume, rtpnrtiamo ampi bra 
HI del raccanto dealt ultimi 
anni di carcere di Antonio 
(iramsct. della sua Iragica 
ayortia. delle reaziom che la 
morte del grande dirigente 
comumsta italiano. ucciso 
lentamente e crudelmenle 
dal fascismo. suscilo in tutta 
i'opintone pubblica europea 
nel 1937. 

€ K' morto. nella clinica pri 
vata " Quisisana " di Roma, do 
vc era ncovcrato da molto tern 
po. I'ex depuinto comumsta 
Gramsci ». Qiiattro righe m 
corpo 6. 

Cosi. nella quarta pagma del-
la sua edizione del 2!) aprile 
1937. U massimo quotidiano 
italiano. il Corriere della Sera. 
annuncia la scomparsa del piu 
grande italiano di questo se 
colo. E pre.ssappoco nella stessa 
maniera — un breve eomunica 
to burocratico — tutti i gior-
nali italiani. 

II carcere aveva logorato 
Gramsci in modo irrimediabile. 

Sua cognata, Tatiana Schucht. 
aveva inoltrato il 5 settembre 
1932 una istanza al capo del 
governo per ottenere che un me
dico esterno. di fiducia. potesse 
\isitarlo. U 25 marzo 1933. il 
prof. Umberto Arcangeli aveva 
finalmente potuto vedere il re 
cluso. La conclusione del me 
dico era drammatica: «Credo 
che per (le) sue condizioni mor-
hose il Gramsci non potra a 
lungo sopravvivere nelle condi 
zioni attuali. credo pertanto ne-
cessario alia sua salute il rico 
vero in un ospedale civile o in 
una clinica. a mono che sia pos 
sibile concedergli liberta condi 
zinnata >. 

Fino a quel momento. Mus
solini aveva ignorato tutte le 
petizioni, le istanze. le pro 
teste che gli erano pervenute 
dall'estero — dal comitato 
internazionale presieduto da 
Romain Rolland e da Henri 
Barbusse — perche liberasse 
Gramsci dal carcere. Aveva 
anche respinto un tentativo so 
vietico. nel 1931 32. di scam 
biare la libertA di Gramsci con 
quella di alcuni prelati a cui 
si interessava il Vaticano. So 
lo dinan/i al crrtilicato me 
dico del prof. Arcangeli e a 
due istan«« del fratelln. Carlo 
Gramsci. dcllestate VXX\. Mus 
Bolini si era deciso a consen 
tire il trasferimento. 

Gia erano stati persi mesi. 
anni preziosi. La errata inter-
pretazione di una lettera di 
Gramsci al direttore generale 
degli Istituti di prevenzione e 
di pena aveva ancora allunga 
to quel lungo martirio: invece 
di essere trasferito subito a 
Formia, Gramsci era stato ri-
coverato per errore. dal 19 no 
vembre al 7 dicembre 1933. alia 
infermeria del carcere di Civi
tavecchia. 

A Formia, Gramsci aveva 
trovato un ambiente di poco 
migliore di quello del carcere: 
cure non specialistiche. ali-
menta7ione inadatta al suo sta 
to. climn debihtante E snprat 
tutto una insnpportahile sorve 
glian/a. 

II 2-t settembre 1934 si eui de 
ciso: aveva rivolto una istanza 
a Mussolini per ottenere la li
berta condizionale. Non avreb 
be mai accettato di venir meno 
al proprio rigore morale. Nes-
suna domanda di grazia («sa-
rebbe un suicidio — aveva 
detto — e io non voglio suici-
darmi >), semplicemente la ri-
chiesta di un diritto che gli 
doveva essere riconosciuto: 
« Poichd mi tro\-o nelle condi
zioni giuridiche e disciplinari 
indicate dall'art. 176 del codi-
ce penale... >. 

Anche questa volta gli era 
venuta in aiuto la pressione del-
l'opinione pubblica straniera. 
Nel numero di settembre del 
'3-1. Snccorso Rosso aveva scrit 
to: < In Italia Mussolini vuole 
assassinare Gramsci negando 
gli I'applicazione delle norme 
contenute nello stesso codice 
fascista. Gramsci dovrebbe es
sere liberato in base alle dispo 
sizioni del codioe fascista > 

La liberazione condizionale 
era stata concessa a Gramsci 
il 25 ottobre 1934. ma neanche 
questo era servito a molto. Era 
no state tolte le sbarre alia 
fine.^tra ed il carabiniere non 
stazionava piu nella sua stan 
za. Ma la sorveglianza est«MTia 
era stata mantenuta. Gramsci 
era «libem » solo formalmen 
te, tant'e che non gli era stato 
conces^o di trasferirsi alia casa 
di cura * Poggio sereno» di 
Fiesole. dove avrebbe potuto 
ricevere cure specifiche. 

II 12 febbraio 1935. la questu 
ra di Roma av^eva segnalato a 
q;iella di Latina: c Tatiana 
5Jchncht ha preso accordi con 
Antonio Gramsci per una eva 
sione finanziata da antifascist! 
resident! a New York >. In que 
sta atmosfera di sospetto. il tra 
sferimen'o a Fiesole gli era 
stato neaato due volte. 

Solo, assistito soltanto dalla 
sollecitudine della cognata Ta
tiana. dal fratello Carlo e dallo 
amico Sraffa. legato alia moglie 
lociLina ed ai fl^li quasi iCono-
sciuti da un filo di nffetto dispe 
rato. diviso dagli antichi com 
pa mi i di lotta. Gramsci aveva 
opposto alia propria inurnana si 
tuazione tutto il coraggio e la 
volonta di vivere che gli erano 
rimasti. Aveva ripreso a lavora-
re ai quaderni cominciati a Tu 
ri. aveva affrontato studi nuovi. 
conoentrando in essi la sua su-
perstite capacita di e.ssere. 

In un'altra clinica. Gr.imsci 
aveva potuto trasferirsi soltan 
to il 24 agosto 1935 Ma non 
a quella di Fiesole: ;illa t Qui 
sisan.i ». a Roma 

t II sal.i-.Mi II.IM lia dato il 
risultato desiderato — racconta 
Tania Schucht riferendo della 
tremenda crisi (emorragia ce 
rebrale) del 25 aprile 1937 — 
e il dr. Belock fece capire alia 
suora che le condizioni del ma 
lato erano dusperate. Venue il 
prete. altre snore, ho dovuto 
protestare nel modo piu vee-
mente perche lasciassero tran-
quillo Antonio, mentre questi 
hanno voluto proseguire nel ri-
volgersi a Nino per chiedergli 
se voleva questo. quest'altro >. 

Tormentato anche durante la 
agonia. Antonio Gramsci lotta 
con le poche forze che gli sono 
rimaste per aggrapparsi alia 
vita f Parp \a che nel Diimerii 

gio Nino respirasse un po' me-
glio. Ma dopo 24 ore dall'attac-
co gli sono ritornati gli sforzi 
di vomito. ed un respiro ecces 
sivamente penoso L'ho sempre 
vegliato facendo cio che sape 
vo. bagnandogli !e labbra. cer 
cando di fargli ripnstinare ar 
tifieialmente il respiro allor-
che questo pareva volersi fer 
mare; ma poi venne un ultimo 
respiro rumoroso e sopravvenne 
il silenzio senza rimedio >. Ave
va quarantasei anni. 

Sono le 4 e 20 del 27 aprile 
1937. Adesso che Gramsci e 
morto, il governo fascista sem 
bra voler nascondere la sua 
salma: la saltna di un uomo 
assa^-siiuito in carcere * Quan-
do venae Carlo f(iiamsci) — 
continua il racconto di Tania 
Schucht - lo pregai di andare 
a cercare un fotografo. Nel 
frattempo venne il mio cono 
scente col fonnista per prende-
re il calco del viso. ci sono state 
delle difficolta per il loro in-
gresso. Ma dissi recisamente 
che tutte le formalita sarebbe-
ro state fatte dopo. che si ave
va fretta. La buona fortuna 
ha voluto che mi dessero retta e 
cosi abbiamo potuto fare il 
lavoro. Prima di uscire p e r 0 

queste persone hanno dov'uto 
fare un sacco di dichiarazioni 
scritte sui nostri rapporti reci-
proci. Poi venne il fotografo. 
Ed anche lui ebbe la sua par
te d : interrogator! > 

La clinica « Quibisana » bruli-
ca di poliziotti: anche da morto. 
Antonio Gramsci incute paura. 
» E quando nel pomenggio tor 
no il fratello Carlo e .si diresse 
duitto \ei"M) la camera mortua-
ria e voile aprirne la porta fu 
fermato. e quando declino le 
sue generalita. il divieto gli fu 
confermato. dicendogli che tale 
era I'ordine del ministero. Che 
nessuno doveva vetlere la sal-
ma. Carlo protesto presso il 
commissario e I'ordine fu tolto. 
Siamo rimasti circondati da una 
folia di agenti e di funzionari 
del ministero degli interni: ma 
abbiamo pK)tuto vedere la sal 
Ml.i > 

Per impedire elie intervenga 
'•liiuii(|Ue. la poli/ia dispone 
the le e^equie î s\olgano il 
giorno ste-vao del '27 aprile Su 
bito « Unici pit M-nti — raccon 
tera Carlo Gram>ci — alia 
partenza. una quarantina di po 
liziotti inviati per tema di di 
sordini, che salutarono col brac-
cio teso: meno 1'ultimo che. 
non visto dagli altri. sollevo il 
cappello. Poi. piu nessuno per 
le interminabili vie della capi-
tale». E' scoppiato un tempo-
rale furioso, le strade vuote 
sono sferzate dalla pioggia tie-
pida di primavera. Dietro il 
feretro e'e soltanto una car-
rozza. con Tania e Carlo den-
tro. E intorno il \iioto. La gen 
te ha paura del fascismo. e il 
fa>ci.->mo ha piura diilla gente. 

La bara \ lene de|K)5iiata al Ve 
rano. temporaneamente. in at 
tesa di essere traslata al cimi-
tero degli Inglesi. Per la ere 
mazione. Carlo Gramsci de \e 
andaie in Sardegna ad otte 
nere il consenso scritto della 
famigha. 

Di Antonio Gramsci e nmasto 
un pugno di cenere. Ma egli ha 
lasciato un grande testamento. 
Prima che le atroci sofferenze 
avessero ragione della sua 
straordinaria for/a d'animo. 
Gramsci ha riempito le 2848 pa
gine dei suoi quaderni del car 
cere: un monwmento di peniie 
io. di cultura. di coraggio. di 
ii-.pe:-ato amore ;>er !a liberty 

Tutto questo p i t n m o n o di me 
-tim.ibile \ a lore *<arebbe for.>e 
andato irrimcdiabilmente per 
dato per semp'v se il fratello 
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II carcere dl Turi 

I SUOI SCRITTI IN EUROPA E NEL MONDO 
Se un certo ntardo si & 

avuto nella iraduzione de
gli scnlli di Gramsci. que
sto ntardo e ver.ulo rnpi-
damenle colmandost. Vcr 
alcunt anm dopo In pubbli-
cazione dei roliinj! delle 
opere di CMMTTISCI CI fu dif
ficolta a comprendcre il co
lore dei sum scnitt sul pia 
no ideale e culturale ger,e 
rale, a coqliere la impor-
lama del contributo alia 
elaborazwne della tenrm 
politico e del marTismo. 
alia stoTiografiO, alia (Ho 
sofia. alia socwlogia A re-
sislenze. delle quail non va 
sollaciuto il carattere con-
servatore. si unirano diffi
colta deriranfi. speciolmen 
te pet i * Quaderni ». dal 
raratiere apporentemente 
frammentario degli scntti. 
Anche in Itaho questo ca
rattere frammentario co-
slitui un araomento di Be
nedetto Croce per aiustifi-
care il rifiuto di una discus-
sione sualt scntti raccolti 
in < II materialismo storico 
e la (ilosof.a di Benedetto 
Croce >; « Peasteri abboj 
zali o tentati... — scrir<?ra 
il Croce — ...interroaattvi 
a se stesso... conpetture e 
sospeiti spesso inlondati... 
privi dt quel pensiero sin-
feajro che scecera. fonde. 
integra in un tutto >. 

(Von mcrarialin dunque 

che in paesi di tradizioni 
culturah diverse e sovente 
lontam dalla tradizione ita-
liana, si mcontrasse una 
nntcvole difficoltd a coglie 
re il carattere unitario de-
cli scritti dt Gramsci. a in 
diriduare i punti centrali e 
i nessi del pensiero gram 
sciano. a qenerolizzarne i 
termini al di ,uon dei rije 
rimenti specifici e spesso 
rondizionalj ai materiali di 
lettura di Gramsci. al di 
fuori del quadro dei proble 
mi storici. filosofici. cultu 
rali e delle esperienze po 
Ittiche di Gramsci. 

Fortuna immediata ebbe 
ro If « latere dal carce 
re ». delle quoli si impose. 
anche prescindendo da con 
tenuti politico culturali. il 
messnagio umano e mora 
le. Traduzioni si ebbero in 
Vngheria e in Cecoslovac 
chia (49). in Polonia ('SO). 
in Argentina (1950). in Ju 
goslavia (Zaaabria 1951), 
in Francia (1953), m lsrav 
le ('S3), in Jugoslavia (Lu 
btana. 1955), nella Repub 
bhea demncratica tedesco 
(1956). in Bulgaria (1956). 
in Umone Sovietica ( ! » / ) . 
in Cecoslovacchia (1959). in 
Giapprme (1962). 

Preceduie da u«a serie 
di studi particolari, per I 
qunli Vlstituto Gramsci & 
stato ionte preziosa di do 

cumentazione e orientamen-
to, sono state via via pub-
blicate scelte di parti so 
stanziali degli scntti di 
Gramsci. al fine di dare 
una immagine complessita 
del suo pensiero. 

Tralasciando le pubbltca-
ztoni eft smqoli scritti e ar-
ticoh. in riviste o separa-
tamente (come per esem-
pio le note sulla < Questio 
ne mendionale > pubblicate 
nella ROT nel 1955). le pri
me traduzioni impegnative 
si sono avute in Unione So 
vietica (Opere scelte, in 3 
volumi. Mosca 1957). negli 
Stah L'ntfi (una succinla 
antotogia, pubblicata a Xeur 
York nel 1957), in Gran 
Bretagna (Scritti vari, Lon 
dra 1957). in Jugoslavia (II 
matena!i*mo storico e la 

filosofia di Benedetto Croce. 
Zagabria 195S. Opere scel
te. Belgrado 1959), in Ce
coslovacchia (Scritti del 
carcere. Praga 1959), in 
Argentina (II materialismo 
storico e la filosofia di Be
nedetto Croce. Buenos Ai 
res 195$), in Francia (Ope 
re scelte. Parigi 1959), in 
Argentina (Gli intellettuali 
e la organizzazione della 
cultura. Buenos Aires '60; 
Letteratura e vita naziona 
le. Buenos Aires 1961). in 
Giappone (Opere scelte, in 
5 coll. 19611964). in Polonia 
(Scritti scelti. in 2 volumi. 
Varsavia 1961), in Unghe 
rta (Antologia degli scritti. 
Budapest 1965) in Svezia 
(Un intellettuale colletti\o. 
scriffi scelti, 19K6). m Bra 
tile (La concezione dialet 
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Edizioni giapponcse e argenlina delle.• Lettere dal carcere » 

tica della storia. Rio de Ja
neiro 1966), in Cecoslovac
chia (II materialismo stori
co e la filosofia di Bcnedet 
to Croce. Praga 19f>6) in 
Spagna (Cultura e lettera 
tura. in lingua catalana. 
Barcellona 1966: e in corso 
di pubblicazione la tradu 
zione in castiqliano). in Un 
qheria (Elementi dj politi 
ca. Budapest 67). in Fran 
cia (Scelta di scritti. Pari 
gi '66). Una scelta di scritti 
politici e storici e in corse 
in Spagna; antotoqie ver 
ranno pubblicate entro il 
1967 in Brasile. Jugoslavia. 
Grecia. Vngheria, Unione 
Sovietica. Gran Bretagna 
Sorregia. Repubblica Jede 
rale tedesca; in Cecoslo 
vacchia vedranno la luce V 
volume sul * Machiavelli > 
e successiramente una an 
tologia degli scritti. 

n trentesimo anniversa 
rio della morte di Gramsci 
offre in vari paesi europei 
Voccasione a una serie d> 
ttudi e iniziative che tutto 
lascia prevedere saranno 
tali da accentuare il ere 
scente interesse per il pen 
siero e I'azione di Gramsci 
per fl suo contributo alia 
elaborazione storica, filoso 
fica, critica. teorica e vo 
Utica. 

f. f. 
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i Carlo — approfittando della 
grande eonfusione succeduta 
nella clinica Quisisana alia mor 
te di Gramsci — non avesse 
rapidamente provveduto a na 
scondere i quaderni nel baule 
d'indumenti del defunto resi 
alia famiglia. 

Alia radio e sui giornali ita
liani. il tragico evento e segnato 
da una breve frase stereotipa-
ta: e morto l'ex-deptitato comu-
nista Gramsci. 

«La laconica notizia appar-
sa sui giornali ci colpl come 
una sfer/ata — scrivera Arturo 
Colombi. detenu to politico a Ci 
vitavecchia. — II no'tro Gram 
sci era morto alcuni giorni pri 
ma di essere liberato. La bor-
ghesia italiana aveva preso 
bene le sue misure: premedi 
tatamente. freddamente. gior 
no per giorno. aveva ucciso il 
capo della classe operaia ita 
liana >. 

Ma non sono soltanto i co 
munisti italiani a ricordarlo 
J In Antonio Gramsci — dice 
Carlo Rosselb. commemorando 
Io scomparso — non solo il pro 
letariato italiano ha perduto il 

• suo capo, ma la rivolu/ione ita-
! liana ha perduto la sua piu acu 
| ta mente teorica. e I'umanita 
i un peasatore di genio ». Nes

suno sa. mentre Rosselli. pro 
nuncia queste parole a Parigi. 
che anch'egli cadra vittima co
me Gramsci de! fascismo e che 
il suo martirio e imminente. 

c Gli strangulator! del popolo 
italiano — dice il saluto del 
Comitato esecutivo dell'Interna 
zionale comunista — i carnefi 
ci che durante dieci anni han 
no tenuto in prigione questo 
uomo dalla salute fragile, con 
!a certez/a di non rendere che 

i il suo cadavere al proletariate 
italiano. dovranno rispondere di 
questo assassinio davanti al 
proletariato mondiale. II nome 
di Gramsci sara scritto a ca 
ratteri d'oro sulla bandiera del
la classe operaia e dei lavorato 
ri che in Italia, in Spagna. in 
Francia e nel mondo mtero lot 
tano per re.spingere l'infame 
fascismo e per farlo sparire 
dalla superficie della terra, n 
nome di Gramsa restera per 
sempre sailpito nella memona 
di tutti coloro che amano la li 
berta e la pace L'esempio del 
la sua vita ispirera milioni di 
combattenti nella lotta per la 
causa invincibile della classe j 
operaia e del sociaksmo > j 

La morte di G r a m ^ i co!p:?ce 
dolorosa mente coloro che da > 
anni si batfevano per strappar- i 
!o al carcere e n<>n aveva no ! 
nnunciato all'idea di salvarlo I 
In Francia. il piu autorevole di j 

> essi. R .wam Rolland. dedica 
s all'estinto una c*>mmo5S3 epi 

grafe: < A Gramsci. mono pn 
gioniero / separato dai SJOI. 
dalla sua famiglia. dai suoi 
amici / noi indiriz/.iamo il no 
stro dolo.-oso omaggio / d af 
feuo. di fedelta e di ri*petto / 
— e la nastra maledizione a! 
suo carceriere. / tiranno de! 
suo popolo / massacratore dei 
popoli liberi / di Spagna e di 
Etiopia / Che la storia vendi 
catrice iscriva in lettere di 
fuoco / d ricordo sacro delle 
nobili vittime / e l'infamia dei 
carnefici! >. 

Gramsci e ormai il simt»'o 
dell'altra Italia. < E' grazie a 
uomini come Antonio Gramsci 
— scrive Jean Cassou — che 
noi possiamo continuare ad 
amare I'Italia, la grande Ita 
lia etema che ha saputo dare. 
della fortuna umana. l'immagi 
ne piu forte, piu bella e piu li
bera. Questo pae.se fatto per La 
gioia. questo popolo gentile e 
generoso, que.sta nobfle razza 
di artisti e di eroi, questa raz

za di pnncipi. e ornbile pensa
re a ci6 che ne hanno fatto 1 
sanguinan saltimbanchi del fa 
->CIMIIO. Ma l G r a n w i manten 
gono la tr.idi/ione principesca » 

II sacnlicio di Gramsci, so 
>uVne Claude. Aveline. dimo 
-stra che il sonno della ragione 
non puo piu durare a lungo: 
* II trionfo dei mostri — egli 
afferma — e sempre provviso 
rio. Essi lo sanno bene, e la 
loro cmdelta si accresce della 
loro angoscia Giorno verra — 
lontano o vicino. esso verr.\ 
[Xir 1'Italia come per il resto 
del mondo oppivsso — m cui il 
(Kipolo italiano far.i scomparire 
i fa->ci. I.e folle urlanti. col 
braccio te-o al passaggio del 
Ccipi. a\ ranno cotnpivso che i 
Migni militan non «:ono altro 
che degli mcubi E ci.>'oro che Ii 
avranno saliati . coloro che dal 
fondo delle prigioni non avran
no ces.satn di lottare per lo spi 
rito e la speran/a. si richiame-
ranno a Gramsci. al suo inse-
gnamento e al suo esempio ». 

Anche Io serittore progressi-
sta americano Upton Sinclair 
unisce la sua voce al compianto 
per la morte di Gramsci. « La 
condotta eroica di Gramsci — 
egli dice — ha sempre incon-
Lrato la mia ammirazione. Gli 
uomini che hanno dato la loro 
vita per abbattere il fascismo 
italiano si collocano tra i piu 
grandi martiri della liberta 
umana ed i loro nomi splen 
dono nell'avvenire * 

Nelle illustrazioni in alto, da 
sinistra: I'annuncio della morte 
di Gramsci su « I'Unita >, c II 
Grido del Popolo s e II quoti
diano fascista di Roma < II 
Messaggero ». 

Dal 23 al 27 aprile si svolgera a Cagliari un convegno 
inteinazionale di studi gramsciani organizzato sotto i l patro-
cinio della Regione autonoma della Sardegna. I lavori 
avranno il seguente calendarlo: 

23 APRILE: inaugurazione e relazione di Eugenio Garin 
sul tema Politica e cultura in Gramsci; 

24 APRILE: relazione di Norberto Bobbio su La ennce 
zione della societa e dello Stato in Gramsci e di Ernesto 
Ragionieri su Gramsci e il dibattito teorico nel movimento 
operaio internazionale; 

25 APRILE: relazioni di Lamberto Borghi su Educa/ione 
e scuola in Gramsci e dl Natalino Sapegno su Gramsci e i 
problemi della letteratura; 

26 APRILE: relazioni di Giuseppe Galasso su Gramsci 
e i problemi della storiografia. dl Massimo Salvadori su 
Gramsci e la questione meridionale, di Giuseppe Fiorl su 
Gramsci e il mondo sardo e di Antonio Pigliaru su L'eredila 
di Gramsci e la cultura sarda. 

La giornata del 27 apri le sara dedlcata ad una visi la ai 
luoghi dell ' infanzia e della glovinezza dl Gramsci : Ales 
e Ghl larza. 

Nella foto in a l to: la casa di Ales dove Antonio Gramsci 
nacque nel 1891 
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Come persuase 
un «enfant terrible » 

Le tumultuose riunioni degli studenti socialisti torinesi nei local! della 

Camera del Lavoro — Un richiamo tenace e rigoroso all'unita delle 
masse — Critiche dell'« operaismo» e deH'anticlericalismo 
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Batti^ta Santhid, nato nel 
1S3S da una famiglia di con-
tadim. operaio edile e poi me-
talluraico. enUd giovamsstmo. 
In dal WW nella giorenlu 
socialista. poi paad al PSI 
e fece parte con Gramsci del 
gruppo dell Ord ne N'imo Di 
quegli anni egli parla nel suo 
libra Con (Jram-ei a l l ' i rdne 
Nuovo come di un periodo e 
di una espenenza foidamen 
tale per la sua formnziane di 
jTiiIifanfe e di dirigente del 
movimento operaio 

Arre*tato nel 1931. quando 
era membro del Comitato Cen-
trale del PCI. fu condannato 
a 17 anni di carcere dal tn 
bunale *p*cwle: rima*e con 
fmato nelli'ola dt Venlntene 
fino al 25 luaUn 1943 Dopo 
di allora ha diretto e orga 
mzzato il movimento politico 
e parf-a-aio nel R'eV.e'e e a 
Torino 

I-a pr.ma vo.ta etie eob: occa 
*:on* d: veiierio fi nei iocah dei 
'a Came'3 del I-avo-o: era !i che. 
ne! .finMRat I9H-I915. si riiin.va 
no d: .̂">..:o gnpp ' d' studenti 
sociaii-t' *o'T'es^ e dopo !e r . j -
n:oni. p-o'. inia\^rn-> a !o-o p'e-
?<tiza n ap.«**onate e ntemn 
r.a1).!; o>n.e--.i7 «i : Graii-c; era 
spe-=o fra 'o'o T i.mlo pirla^a 
'.o a«cn.M.'ano n ;L«I7.O e sen/a 
:n:erroTip->':o Ta.e r:^iardo per 
Gramsci ave\a fjn!o p^r »icu 
nos-.rci djpp'ima e q i rid- aveva 
creato anche ;n no- un .n'ere*5* 
partico.are a corwee'Io megl'O 

Fina.mente si presentd locca 
';one: tra=cor~i i prim Ties; «1 
?uerra i! dibatt.to nei partito si 
a;Ur?o: non «i trattava pio ora 
mai di Iimtarsi a d;<cutere pro 
o coTitro ia g'jerra: la .o»ta oer 
conquistare la p*ee. i me/zi. :e 
alleanze da pers^-ore per qwe 
sto ob:ettivo erano al centro del
le discussinni. Gramsci ccn-nciA 
ad mtervenire ne! dibattito che 
fino ad allora aveva JO'.O segui 
to molto attenramente Ci sorpre-
se con !e sue idee cosi precise e 
perfroo polemiche contro chi di 
noi aveva «o*tenuto posizjoni con 
fuse e ristrette. hmitate alia vita 

gli iscntti a!!e or^anizzazioni so-
cialiste. 

Ci espose una lnea nuova: oc-
correva. per conqmstare la pace. 
prendere contatto con !e centuiaia 
di migliaia di lavoratori non 
iscntti ad alcana o"gani7?azione 
e in particolare con i contadmi 
cattolici coipiti dalla guerra nei.a 
-•te^va m-<iira de! ceto me-.l o. II 
suo mter-.ento. p^ir esortandocn 
alia r:f'es=ione. s-iscitft iwia rea 
?.one «t;ipefatta: ci scandali/-zava 
soprattutto !a sua propo^ta di le 
garci ai cattolici per conqns*a''e 
p,u va*te masse a una po!.t:ca d: 
pace Era una reazione. q te^ta. 
spiegabile: le affermar;oni d, 
Gram'ci si «contravano ne.!e no 
'•ne co-=c:en/e con la profonda -n 
flucnza antic!enca!e n un peno 
do n cui le cancat-ire di Sca!a-
' n i e L'Asmo di Podrecca face-
vano f^ 'o Era una scos«a vio 
lenta n«>n mo-ale. ma po!-t:ca l! 
«ii" r d're che dovevamo legarci 
a- cattolici e il ceto nned.o. no: 
2 ovan' operai che non aveva mo 
?mo-ci ito f.n da!!a nostra -n 
f.wzia r^ so K>> ohbaftator-.e ne 
ab'e'ti ri: .avoro ri un'epoca n 
c i; I' ntt*i^) sfratiamcn'o del'a 
marnyiiiDera m nor:!e era a ito 
r./7a:o dale !e«zi v:(tenti e be 
nedcto da- pilroni .ocs'.i stret 
tamtnte > « ! ! a?!i a-nbenti cat 
•olici L'fti r>e' cerito dei raea/z; 
che lavo-avano da!!a p>u tenera 
?ta erano amlfaheti. p ' m de'.la 
n:u e!ementare espenenza cultu 
rale fescmt: a,'a soiola del'e 
v:olenti p-jnu.on' corporali d « 
« aadron: cattolici >. 

F^i'ta la nunone Anton.o si 
accostd a me che venivo oonsj. 
dera*o i enfant terrible del gTup-
po e r:tenjto il p:u operai«ta; 
con molto ta'.to. ma con co'pi di 
spiilo ben diretti. riusd a trasci 
narmi -n una discussione vivace 
e lunga che doveva rappnesen 
tare appena l'mizio di quelli che 
sarebbero diventati pot t nostn 
rapporti. Rimasi guardingo e dif 
fidente. Con sorpresa. dopo !e 
prime battute. compresi che co 
nosceva molte delle posizioni po-
litiche che io avevo preso s a 
nella m:a attivnta m fabbnea che 

interna di partito. ai contatti e I tra I giovani. N'on riuscl a cm-
> solo I v: ai tegami che nguardavano v»icermi — e non era impress 

facile — :na cre6 i.tia ^e-'e di 
d'ibbi e di mcerto7/e che tor-
mentarcno ia mia metite per pnu 
d: ima settimana. 

Da quella conversazione — n-
peto lt>nga e v.vace — scaturiro 
no legami per.sfmali frequent . 
Pur e.itando d.sc.is«;oni accate 
mtrhe e scolaMiche. Anton.o. <i»i 
mo'ta delicatezza e tat:o te->s' 
bile all'nfelicita d: quei go\an
che non po'evano freq-aentare > 
«cuole faceva de! •; -o me^!:o ptr 
«pingerci alio «t-jd o. «ostenmdo 
che bi^osnava co-v>scere. se i; 
voleva dare un contr:h.ito deci-
sivo alia ca-isa de! socia!i--nf> 

La guerra. ^itanto. con t <; >m 
bisozni me*orab:!i di di«tri/:f«r^ 
*pnff»va .n m:!> rro^di il pro 
ce«v> di r rmovamervo tem-co e 
prcluttivo Ancora re . Hl ' t ' l l la 
mag2o- pane del.a p ' o l i / n r e 
era portata avanti dalla fo-za 
m iscolare e dalla intellip-^zj* 
nrat:ca de: lavoratori. 1^ nro-
va/.on- teen rhe co^tittiirono -in^ 
nov:ta che noi con^ideravaTso pe-
'0 .nteres-ante lim tatamente al.a 
d-mm-irire dello sforzo Ssicn 
che es«a con?entiva. GraTisc. 
r.vece. ^itrav\-edeva jtli svilupp-
fut in : Tittiiva che tutto ciA 
avrebbe p«vtato al sjper«fr-aMa 
Tten'o della clasee opera*a: alia 
modifica dei contatti tra ope-ai e 
operai sul med«»s;mo l-ioao di la
voro e al m-itaT.en'o d^lla di 
sc-pl-na -ntema -n ozm fabbr^a 
Chiedeva a noi noti/ie: TI un 
pnmo tempo le ^ue co=tanti n 
dagaii e domartde ci la^ciavan^ 
oerplessi: poi ci appas^:onarrmo 
alle di^eusroni che e?li ne fa 
ceva scatunre Infine le p-ime 
commissioni Sterne e la p-oi j 
zione bellica sp-nta a lim:ti e-tre 
mi ci convmsero che qie! gimar.e 
Titellettuale aveva idee p,u chia-
re delle nostre che p ire eravanrn-i 
giomo e notte nella fabbnea Noi 
vedevamo solo il pezzo di lavo*o 
che ci veniva consejanato ma sen 
za I'aiuto di Gramsci non sa-
remmo nusciti a co^liere il nao 
vo significato politico. I>s«en7a 
generale de! rirmovamento teen: 
co e del orocesso prod.ittivo :n 
corso. 

BaMista Santhla 
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