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a colloquio con i lettori 
Gli argomenti a fame della seltimana cor/a 

Non basta la domenica 
per vincere la fatica 

Ho tegullo tulle tue colon-
M II dibattito aperto dalla ri-
iposU dl Giovanni Berlinguer 
•ulla rlduilont dtll'orarlo dl la-
voro. Moltl lattorl »ono Interve-
nutl, pronunclandoil chi par la 
giornata corta chl par la iettl-
mana corta. So che • quetta 
ultima toluzione lono gia arrl-
vatl o tono oriental) paracchl 
Paetl, fra cul I'USA a I'URSS, 
ma vorral conotcere gll argo-
mantl praciil a le ragionl cha 
dobblamo loitenara In quetta 
battaglla. 

Paolo Ten I 
(Siracuta) 

Ottenere anche in Itnlla la 
•ettimana corta: e possibile, 
e utile che il movlmento ope-
ralo faccia dl questa richie-
Bta uno del teml principall 
della sua azione, come feco 
all'inizio del secolo per la 
rivendicazione delle otto ore? 

La rLsposta non 6 sempll-
ce: la settimana corta (cin
que giorni di lavoro e due 
di riposo) sconvolge abitudi-
ni millenarie, pone alia so
cieta ed ai singoli individul 
problem! mai prima aifron-
tati. II punto di partenza e 
dato non solo dalle legisla-
Blonl social! di quasi tutti 1 

Paesi, nate negll ultimi seco-
li, ma anche dalle religion! 
principali, da n t i che hanno 
origine molto piu antica, cho 
prevedono un solo giorno di 
pausa. quale riflesso dell'in-
sopprlmibile esigenza Hsio-
logica del recupero delle 
energie (un'esigenza tanto 
universale da coinvolgere 
perfino il Dio del cristiani, 
nel settlmo giorno della 
creazione). 

Perche, dopo secoli e mtl-
lenni in cul gll uominl si 
erano accontentati di un gior
no, si vuole ora raddoppia-
re la durata del riposo? Le 
ragioni sono sostanzialmen-
te due. La prima e che i la-
voratori hanno coscienza, nel 
Paesi industrialmente svilup-
pati. di produrre in minor 
tempo una quantita di ben! 
assai maggiore che nel pas-
sato, e vogliono trarne anche 
essi vantaggio non solo in 
termini salariali, ma di ri-
duzione degli orari, di svi-
luppo culturale, di svago. La 
seconda ragione e che il pro
durre, nella societa capitali
st ica, genera un nuovo tipo 
di fatica: non piu (o non so
lo) la fatica dei muscoli, non 
piti (o non solo) il rapido 
abbrutimento che deriva dal-
l'erogazione delle propria 
energie fisiche. ma un logo-
rio, un'usura piu lenta e pro-

Durante il fascismo 

Quanti comunisti 
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La copertlna di un oputcolo del PCI pubblicato per denunclare 
le pertecuzioni fasciste. 

Sono uno atudente ca'abrese, 
segretario del circolo FGTI « P. 
Togliatti » di Soriano Cilabro. 
He icritto • te perche vorrei 
del chiarimentl tu alcuni delit-
I I che II fascismo ha commesto 
dal 1912 el 1942. 

Vorrei sapere, in tottanza, 
quanti comuniiti sono stati uc
cisi in qwesto periodo e quanti 
metil In carcere; inoltre quan
ti sono stall, per meriti alia 
Retlttenza, insignili della me-
cbglia d'oro • d'argenlo. 

Attendo una risposta. Graxie. 

Vincenzo Varl 
(Soriano Calabro) 

Le clfre del contributo dei 
comunisti alia lotta antifa
scists ed alia Resistenza so-
no state rese note molte 
volte; esse si ritrovano nolle 
piu important! pubblicazio-
nl del partito e negli stessi 
numeri de I'Unita. di Rtna-
scita. dl Vie Nuore dedicati 
al 30* ed ai 40* anniversario 
della fondazione del partito 
e al decennale ed al ventcn-
nale della Liberazione. non-
che nelle principali opere 
•critte sulla Resistenza. 

Non e mai stata fatta una 
statistica completa di quant: 
antifascisti e di quanti co
munisti sono stati uccisi dal 
1920 al 1945. Ma Antonio 
Gramscl gia nel 1921 (Ordi-
ne Nuovo n. 203. del 29 lu
glio 1921) scriveva: «2 5O0 
italiani sono stati uccisi nel 
1920; 1.500 italiani sono stati 
uccisi nei primi sei mesi del 
1921; ma erano di bassa ca
sta, ma erano del besiiame 
popolare che e troppo nu-
meroso, troppo ingombrante 
per la disponibilita di vive-
ri, che e esuberante per la 
possibilita produttiva dello 
apparecchio capitalistico in-
dustriale e agricolo; perci6 
nessuna protesta per la loro 
uccisione, nessun lutto, non 
lacrime, non desolazione per 
la fine violenta». E poche 
righe piu sopra nello stesso 
articolo scriveva: «40.000 li-
beri cittadini della demo-
cradcissima Italia sono sta
ti bastonati. storpiati. feri-
tl; circa 20.000 attri liberis-
simi cittadini della democra 
ticissima Italia sono stati 
esiliati con band! regolari, 
o costretti a fuggire con le 
minacce dalle loro sedi di 

lavoro e vagolano per il ter-
ritorio nazionale, senza di-
fesa. senza impiego, senza 
famiglia: circa 300 ammini-
strazioni comunali elette col 
suflragio universale sono 
state costrette a dimettersi. 
una ventina di giomall so
cialist]. comunisti, repubbli-
cani sono stati distrutti, cen-
tinaia e centinaia dl Camere 
del Lavoro. di case del po-
polo. di cooperative, di se-
zioni comuniste e sociallste 
sono state saccheggiate e 
incendiate ». 

I condannati dal Tribuna-
le Speciale fascista dal no-
vembre 1926 al 25 luglio 
1943 furono complessivamen-
te 4 671. di cui 4.030 comu
nisti (condannati a 23.000 
anni di carcere su 28.115 di 
carcere distribuiti comples-
sivamente) e 641 deportati 
appartcnenti ad altri partiti 
o senza partito. I condanna
ti a morte dal Tribunale Spe
ciale dal 1926 al 1942 furo
no 38. di cui 5 comunisti, 2 
anarchici. 14 comunisti e na-
zionalisti sloveni e 17 anti
fascist! generici. 

I conflnati furono nel ven-
tennio oltre diecimila, di 
cui 1*80 per cento comunisti. 

I volontari italiani nella 
guerra in difesa della Repub-
blica di Spagna furono com-

fonda che coinvolge la psi-
che, e attraverso la psiche 
altri organi e apparati: il 
cuore, l 'apparato digerente, 
11 sistema neurovegetative 

Sia i lavoratori che gli 
studiosi acquistano coscien
za del fatto che questo nuo
vo tipo di fatica, che moltl 
chiamano « fatica mentale », 
si accumula piu della fatica 
muscolare, si allontuna me-
no rapidamente con proces-
si metabolici e semolici e 
rapidi. richiede quindi pau
se piu lunghe per poter es-
sere eliminate. Non 6 un 
caso che uno dei giorni del
la settimana che registra le 
punte piu alte degli infortu-
ni sul lavoro sia il sabato. 
E ' vero che chi ha fatto, per 
esempio, questa constatazio-
ne sugli infortuni nell'indu-
stria tessile di Prato, l'attri-
buisce a colpa delle ope-
raie, alia « distrazione susci-
tata dal pensiero della do
menica, di un giorno di sva
go » (Gennai), ma in realta 
sappiamo che in quel gior
no vi e nell'operaio l'accu-
mulo di fatica e di preoccu-
pazioni di un'intera settima
na (e sappiamo anche che 
la domenica pu6 essere gior
no di svago, per la donna 
operaia, solo se e preceduta 
da un altro giorno di ripo
so, cioe di disbrigo del la
voro casalingo arretrato). 

La settimana corta e quin
di non-solo possibile, ma ne-
cessaria. Ed anche sul pia
no economico l'esperienza 
delPURSS. dove verra intro-
dotta dopo larghe esperien-
ze positive, mostra che nei 
cinque giorni in cui si con-
centra il lavoro la produtti-
vita cresce, fino a compen-
sare largamente la riduzio-
ne degli orari. Analoghi ri-
sultati sono stati ottenuti 
in Inghilterra, in Francia e 
in Danimarca: nelle fabbri-
che in cui e stata introdot-
ta la settimana corta e di-
minuito, in particolare, il 
numero delle assenze dal 
lavoro per malattia, soprat-
tutto delle donne. 

In Italia si sono fattl ben 
pochi progress! verso la ri-
duzione degli orari e verso 
la settimana corta. L'ostaco-
lo principale e costituito, 
come 6 ovvio, dalla tenden-
za dei capitalistl a sfruttare 
gli operai fino a logorarne 
1'eslstenza: le rlserve dl ma-
no d'opera del Sud, delle 
campagne e delle donne 
(quando occorrono) sono 
pronte a sostituire 1 pezzl 
umani resi inservibili. Ma 
vi e stata probabilmente an
che una mancanza di slan-
cio, di idee chiare e di azio-
ni tenaci da parte del mo
vlmento operaio. nel porre 
fra le sue richieste fonda-
mentali sia la riduzione 
complesslva degli orari dl 
lavoro (quotidiano, settima-
nale, annuale), sia, in modo 
epeciflco, la settimana cor
ta. Ora si comincia a com-
prendere che senza riduzio
ne degli orari non pub aver-
si aumento dell'occupazione, 
e con ci6 del potere contrat-
tuale complessivo dei lavo
ratori. Intorno alia richie-
sta della settimana corta 
continuano per6 a sussiste-
re dubbi e perplessita. che 
hanno anche origine ideolo-
gica. 

E ' un fatto che la setti
mana corta sia stata intro-
dotta, fra i primi Paesi. 
dagll USA. Negli USA ha 
larga diffusione l'idea che 
durante il lavoro l'uomo non 
pub essere libero. non pub 
esprimere se stesso. e che 
percib occorre accrescere il 
«tempo libero», evadere il 
piu a Iungo possibile dal 
lavoro e dalla citta model-
lata dal lavoro. Lo stesso 
termine di « tempo libero », 
contrapposto al tempo di la
voro (non libero), indica con 
chiarezza questa teoria. La 
quale, peraltro. non e nuo-
va: discende in linea diret-
ta da Marx, come analisl 
non di ogni soe'eta industria-
le, ma della societa dominata 
da! rapporti di produzione 
capitalistic!. 

«L'operaio — scriveva 
Marx — si sente con se stes
so soltanto fuori del lavo
ro. e fuori di se nel lavo
ro J». perche nella societa ca-
fiitalistica «il lavoro non e 
a soddisfazione di un biso-

gno, bens) e soltanto un mez
zo per soddisfare bisogni 
estranei ad esso». Cib e re 
so evidente «dal fatto che. 
appena cessa di esistere una 
costrizione fisica o d'altro 
genere. il lavoro e fuggito 
come una peste». La setti 

lavoratricl in particolare). 
Richiederebbe non solo una 
azione articolata sul piano 
sindacale, una propaganda 
intensa e durevole per alme-
no qualche anno, una docu-
mentazione scientifica piii 
ricca sui danni della «fati
ca mentale », ma anche, man 
mano che i lavoratori con-
quistano piii tempo di ri
poso, un'iniziativa crescente 
per colmare, impiegare que
sto tempo. Pub nascere da 
questa esigenza una pressio-
ne piii forte per sfruttare in 
modo di verso le nostre cit
ta, per proteggere la natu-
ra e il paesaggio, per rende-
re le bellezze turistiche e 
artistiche accessibili a tutti, 
per promuovere lo sport di 
massa, per organizzare in 
modo nuovo l'istruzione e 
l'aggiornamento degli adultl. 
Nessuna dl queste necessita, 
culturali in senso lato (cioe 
di un nuovo rapporto uomo-
natura), pub essere soddi-
sfatta nelle attuali strettoie 
della societa italiana, nelle 
distorsioni del suo sviluppo. 
Con la settimana corta ac-
quisterebbero percib maggio
re risalto le esigenze di strut-
ture civil! adeguate al biso
gni dell'uomo. 

GIOVANNI BERLINC.UER 

Lincontro UKStiSA 

I robot 
giocano 

a scacchi 
Vi sono dei casi in cni le macchine 
che pensano si rivelano superiori alVuomo 

Ho letto che si sta diiputan-
do una lingotare partita a scac
chi fra due macchina elettro-
niche, una sovletica a I'altra 
americana. Sono un appassiona
to scacchista e la cosa mi ha 
molto Incuriosito. Mi potrestl 
dire come si e svolto I'incon-
tro, quail studi lo hanno prece-
duto e, naturalmente, chl ha 
vlnto? 

Grazle se potral accontentar-
ml. 

Luca Spadarl 
(Roma) 

Abbiamo chietto la sto-
ria dello straordmario in-
cotitro scaccfastico all'a. 
gemia di notizie sovtettca 
« Novosti », che ci ha gen-
tilmente procurato la ri
sposta al nostro lettore. 

Quando il robot sovietico 
giocatore dl scacchi ha di-
chiarato alia sua diciannove-
sima mossa scacco al suo 

Come e sfo/o possibile? 

Beethoven 
direttore 

d' orchestra 
Ho letto recentemente sul no

stro glornale un articolo che 
riguardava II carattere di Ar-
turo Toscanlnl: un carattere dif
ficile, un carattere beethove-
niano. Parlando con altri ap-
passionall di muslca, ho appre-
ao pol che Beethoven e stato 
anche lul wn grande direttore 
d'orchestra, pur essendo colplto 
dalla sordita. E' vero? Se e pos
sibile, vorrei avere su c!6 qual
che notlzla. 

Ennlo Oemlchells 
(Torino) 

Certo che fe possibile. Pe-
rb, non e vero. Beethoven 
non fu un grande direttore 
d'orchestra, perche non era 
arTatto un direttore, era sol
tanto Beethoven che qualche 
volta dirigeva. Risparmiamo 
al lettore la tiritera sui com-
positori che furono anche dl-
rettori (Berlioz, Wagner, 
Hindemith, Weber, Strauss, 
ecc.) e gli evitiamo anche lo 
indugio sulla disputa — an
tica e tuttora accesa — cir
ca un « meglio » delle esecu-
zioni. Meglio quelle dirette 
dagli autori o quelle curate 
dai direttori d'orchestra ve-
ri e propri? Intendiamo per 
direttori d'orchestra « veri e 
propri» i musicisti che non 
occasionalmente si prefiggo-
no di interpretare (conosce-
re e partecipare agli altri) 
le musiche altrui. (La que-
stione e piu ampia e ci por-
terebbe lontani da Beetho
ven). 

II grande composltore sa
il dunque sul podio. per ese-
guire esclusivamente musi
che sue, le quali, a quanto 
se ne sa, uscivano da quelle 
esecuzioni piuttosto malcon-
ce. Non tanto, tuttavia, da 
non poter costituire un pri-
mo, importante orientamen-
to per i futuri interpreti. 

Sul podio, Beethoven su-
scitava entusiasmo. ma an
che sgomento, sia t ra eseru-
tori. sia t ra gli ascoltatori. 

La concertazione minuzio-
sa gli era estranea, un po' 
per la sordita e un po ' per
che egli mirava all'esecuzio-
ne unitariamente nata nel-
l'atto del dirigere. Spesso si 
dimenticava di quelle pur 
minime, indispensabili inte-
se s t a b i l i t e con gli ese-
cutori. nella fase della con
certazione. I due moment i — 
concertazione e direzione — 

mana corta. il «. tempo libe- non riuscivano a scindersi 

avversario americano, il Gran 
Maestro David Bronstein ha 
detto: « E ' stata una splen-
dida vittoria. Alia nostra 
macchina si pub concedere il 
titolo di scacchista di terza 
categona ». 

Forse David Bronstein si 
e pronunciato in termini 
troppo lusinghieri nei con-
fronti del gioco del Maestro 
elettronico sovietico, ma i 
fatti parlano chiaro: il pun-
teggio nell'incontro interna-
zionale di scacchi fra mac-
chine, iniziatosi 1'autunno 
dell'anno scorso, e stato di 
1-0 in favore dell'URSS. 

Due anni fa John Mac Car-
ty, professore dell'Universita 
di Standford e allievo del no-
to matematico americano S. 
Lefshes, giunse a Mosca per 
partecipare ad un simposium 
internazionale. A Mosca fe-
ce conoscenza con uno stu-
dioso sovietico, Aleksandr 
Kronrod, libero docente in 
scienze fisico-matematiche. 
Nel corso di un'amichevole 
conversazione ! due colleghi 
si accorsero che i centri 
elettronici da essi diretti si 
occupavano dello stesso pro-
blema: l'elaborazione di pro-
grammi scacchistici per mac-
chine elettroniche. 

Fu allora che sorse l'idea 
di organizzare la prima par
tita a scacchi fra macchine: 
dovevano fronteggiarsi l'lsti-
tuto di fisica teorica e spe-
rimentale (URSS) e l'Uni-
versita di Standrord (USA). 

La preparazione all'incon-
tro si prolungb per un an
no. Gli americani inviarono 
dati su una delle loro par
tite fra macchine. Attraver
so di essi si poteva giudi-
care la forza del robot ame
ricano e seguire persino il 
u corso dei suoi pensieri ». 

L'anno scorso John Mao 
Carty visitb nuovamente la 
Unione Sovietica e natural
mente andb a trovare i suoi 
futuri avversari. II profes
sore americano espresse il 
deslderio di batters! con la 
macchina sovletica da solo 
a solo. Passb alcune ore dl 
fronte al quadro di direzio
ne della macchina calcola-
trlce. Dopo la ventlclnquesl-
ma mossa la partita fu in-
terrotta, mentre la macchina 
aveva un pedone in piii e 
maggiori « chances » di vit
toria. 

Gli studiosi sovletici e 
americani elaborarono rapi
damente un regolamento del-
l'incontro, l'ordine e i ter
mini di trasmissione delle 
mosse. L'accordo fu di gio-
care oontemporaneamente 
quattro partite e di fare una 
mossa alia settimana. II nvian 
all'incontro fu dato nel no-
vembre 1966, quando fu in-
viato a Standford il primo 
telegramma. 

La macchina sovietica gio-
ca tutte e quattro le partite 
sulla base di un unico pro-
gramma. che ha perb una di-
versa profondita di calcolo. 

Beethoven in un ritratto del j La p r 0 f o n d i t a di calcolo rap 
1824, tre anni prima della 
morte. 

ven teneva soggiogati gli ese-
cutori al loro posto, a quelle 
prove « scombinate », a que! 
concerti " impossibili, vinti 
tuttavia dal musicista che 
cercava di accendere la sua 
musica, sentendola dentro, 
ma guardandola, fuori, at
traverso i movimenti delle 
mani che traevano suoni da
gli strumenti. 

Con il Fidelio dovette ri-
nunziare alia direzione, do
po tentativi drammatici di 
stabilire un'intesa tra i can-
tanti e l'orchestra. 

Diresse nel 1824 la prima 
esecuzione della IX Sinto-
nia. Non fu un trucco. ma 
soltanto un gesto di solida- j 
rieta, il fatto che gli e«=pcu 

presenta il numero di mos
se su cui la macchina e in 
grado di calcolare i vari 
movimenti. In due partite 
la nostra macchina gioca con 
una profonditii di calcolo 
per tre semi-mosse (per se-
mi-mossa si intende la mos-
so di una parte sola: dei 
bianchi o dei neri). nelle al-
tre due partite la profondita 
di calcolo e per cinque se
mi-mosse. Naturalmente la 
forza di gioco della macchi
na cresce con 1'aumento del
la profondita di calcolo. 

Ogni settimana veniva in-
viato a Standford da Mosca 
un telegramma contenente i 
dati della m o ^ a . Per evita-
re ogni equivoco. si trattava 
di un teleeramma raccoman-
dato con ricevuta di ritorno. 

Per mdicare le mosse era 
stato elaborato un partico-
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ro» vengono indicati negli 
plessivamente 3.354. di cui i U S A come una parziale com-
1.819 comunisti. 310 di « Giu-
stizia e Liberia». anarchici. 
socialist l. repubblicani e 
1.096 antifascist! generici, 
senza partito. Caddero com-
battendo in Spagna 600 ita
liani. di cui 356 comunisti; 
vi furono 2 000 feriti, di cui 
861 comunisti. 

I partigiani combattenti in 
Italia riconosciuti sono 232 

nella sua coscienza di musi
cista sguarnito d'una tecni-

pensazione del carattere ine- ca e d i m a pratica direttona-
\itabilmente coatto. oppres- i le. Succedera cosi (ma e'e di 
sivo del lavoro. Ma quando * mezzo la sordita* che le ese-
il movimento operaio cerca | cuzioni talvoha dovessero 
di invert ire questa imposta- interrompersi e ricomincia-
zione. di creare un rappor-

I to non di contrapposizione 
[ ma di continuity t ra lavoro 
; e tempo libero. quando lot-
j ta per liberare il '.a'-oro dal-

lo sfruttamento e per affer-
mila 841. di cui oltre il 50 j m a r e ] a dignita dell'uomo in 
per cento erano combatten-
ti nelle Brigate Garibaldi 
torganizzate dal PCI). I par
tigiani caduti furono 6.1070 
(compresi quelh caduti al-
l'estero) ed i patrioti civili 
caduti 14.350. Di questi 42 
mila sono i ganbaldini ca
duti. 

Le medaglie d'oro al V.M. 
della Resistenza. ai singoli 
sono 197. di cui 162 alia me-
moria. le altre a viventi. Di 
queste. 93 sono state date a 
comunisti, di cui 10 a vi
venti. Le medaglie d'argen-
to ai caduti sono 525; ai vi
venti 462, delle quali il 40 
per cento circa a comunisti. 

PIETRO SEGCHIA 

tutti i momenti della sua 
esistenza. non deve avere 
timore di cimentarsi con la 
classe antagonista anche sul 
terreno della conquista e del-
1'utilizzazione di maggior 
numero di ore e di giorni 
sottratti al lavoro (ma non 
percib necessariamente • li-
beri ». perche anche essi so
no spesso condizionati dal 
modo come la borghesia in
fluenza l'intera vita sociale). 

Una grande campagna di 
massa per la settimana cor
ta, e per la riduzione com-
plessiva degli orari di lavo
ro. potrebbe In conclusione 
suscitare consensi assai va
st! fra i lavoratori (e fra le 

re. Capitb con la Smfonia 
III (Eroica). 

Nel concerto in cui figura-
rono insieme le Smlonie V 
e VI. Beethoven dopo aver 
concordato con l'orchestra 
l'abolizione degli « a capo » 
— arrivato aH'esecuzione —, 
mise tutti in grave disagio, 
dando a vedere con I gesti di 
volere invece la npetizione 
dei ntornelli . 

Dicono che nel «pianissi
mo » della Sinfonia VII, ad-
dirittura cessasse di dirige
re, ritenendo finita (dentro 
di se) l'esecuzione. 

Non creda. perb, il lettore 
che quest'ansia direttonale 
fosse in Beethoven impru-
denza o follia. Era, al con-
trario, coscienza della gran-
dezza della sua musica che 
egli non voleva lasciare ai 
pasticcioni deH'epoca. E del 
resto, la grandezza di Beetho-

perehe 
se gli applausi che non sen-
tiva. 

Non era un direttore d'or
chestra, ma sara stato il piii 
grande interprete delle sue 
musiche. Composte nel M-
lenzio. sentite del siler.zio, 
egli vi si buttava dentro. ten 
tando di imporre i suoni del 
suo silenrio. Nei moment i 
che egli voleva piii dolci e 
scarsi di suono. Beethoven 
si rannicchniva in se stesso. 
quasi assottigliando la sua 
presenza fisica e propno na-
scondendosi sotto il leggio. 
Quando nel « suo» silenzio 
si scatenava la tempesta. 
Beethoven ingigantiva sul po
dio. levandosi alto sull'or-

• e cosi via. 
• Si c svolta la prima meta 
> dell'incontro. In ognuna del-
; le tre partite ancora in cor-
j so <la prima — come abbia-
1 mo detto — e stata vinta al-
• la dinannovesima mossa) so-
I no Mate compiute circa ven-
j ti mos^p per partita. Nella 
! secor.da partita, dove la mac-
! china sovietica gioca con 
' una profondita di calcolo di 
! cinque semi mo^se. la sua 
! \ i t tona non la^cia dubbr la 
j macchina sovietica depone 
I di un grande vantaggio ma-
i teriale Nelle altre due par-
' tite la situazione e quasi 
i eguale 
1 "Recentemente John Mac 

chestra. battendo forte i pie- \ car ty e tomato a Mosca per 
di e lanciandosi. a braccia | partecipare ad un simpo-
allargate. nel mare del suo- s l u m internazionale. Parlan-
n i - do al museo politecnico. il 

professor Mac Carty ha rac-
contato che un noto studio-
so americano aveva espres-

thoven percuoteva \iolentis-
simamente nelle sonorita 
forti, e appena appena sfio-
rava nei • pianissimo », ma 
cost lievemente che non si 
udiva piii alcun suono. 

Dunque. non un direttore 
d'orchestra. ne un pianista, 
ma un BeeUioven, sordo, 
che dirigeva e suonava ed 
era. in questo, il piu bravo 
di tutti . 

ERASMO VALENTE 

Formldabile pianista. ripe-
teva in orchestra quel che 
gli accadeva con la tastiera. 
Una tastiera muta. che Bee- so I suoi dubbi circa le pos

sibilita «mental i» di una 
macchina scacchista, in quan-

i to l'uomo pensa in maniera 
parallela. mentre la macchi
na pensa a fasi successive. 
Allora il professore fu invi-
tato nellXTniversita di Stand
ford a giocare con una mac
china. II pensiero a fasi suc
cessive risultb piii efficiente 
di quello parallelo. II pro
fessore fu sconfitto. 

(A. N.) 

Per cominciare a 
leggere Gramsci 

Da diverse settimane i letto
ri deWUnita hanno avuto mo
do di notare l'importanza del
le manifestazioni in corso 
quest'anno in occasione del 
XXX anniversario della mor
te di Antonio Gramsci: con-
vegnl (come quello interna
zionale di Caghari di questi 
giorni), cicli di lezioni e con-
ferenze (come quello in cor
so a Torino), numeri speciali 
di riviste e periodici (come 
1'ultimo di Rmascita e l'ap-
pena uscito «quaderno » di 
Crttica MarxistaK ecc. Per
sino — come moltl forse ri-
corderanno — una trasmis
sione televisiva... (sulla quale 
non e il caso di rinnovare il 
nostro giudi7io). 

Probabilmente, tutto cib ha 
contribuito a stimolare Tin-
teresse per l'opera e il pen
siero del dirigente comunista 
italiano e per questo creriia-
mo di interpretare il desi. 
clerio di molti lettori, illu-
strando gli scritti principali 
di Gramsci e su Gramsci pub-
blicati in edizione economica, 
oggi piii o meno facilmente 
reperibili. Ve n'e un discreto 
numero, quanto basta per for-
marsi. senza spesa eccessiva, 
una piccola bfblioteca e con 
questa un quadro abbastanza 
preciso della figura storica e 
dell'opera gramsciane. 

Dato che, in gene rale, un 
autore si studia partendo dal
la biografia, seguiremo an
che noi lo stesso criterio. Dl 
biografie gramsciane in edi
zione economica ve ne sono 
aimeno due. La prima e di 
Paolo Spriano, edita dalla 
C.E.I., prima sotto forma di 
dispensa n. 14 del volume «I 
Protagonisti della storia uni
versale » (a lire 250), poi nella 
collana « I Tascabili doppi » 
(a lire 350): e molto breve, 
ha carattere divulgativo. pur 
riferendo l'essenziale con pun-
tualita e precisione, e ricca di 
interessanti illustrazioni ed e 
di facile lettura. Î a seconda 
biografia. quella di Giuseppe 
Fiori, edita da Laterza nella 
{(Universale Economica» (a 
lire 900), e molto piii partico-
lareggiata. Scritta da un gior-
nalista sardo, autore, tra l'al-
tro, di alcuni romanzi. e ric
ca di notizie, molte delle qua
li inedite. specialmente sulla 
famiglia di Gramsci e di sua 
moglie, Giulia Schucht. sugli 
anni dell'infanzia e dell'adole-
scenza, sul periodo giovanile 
e su quello del carcere. Quan
do l'anno scorso uscl per la 
prima volta questa Vita di An
tonio Gramsci, molti ne par-
larono con benevolenza. Oggl. 
a distanza di tempo, non si 
pub fare a meno di sottolinea-
re quanto gia allora si ebbs 
modo di rilevare, e cice i li
mit i e le insufficenze della 
parte centrale del lavoro, quel
la, in fondo, relativa al perio
do piii importante del gran
de dirigente comunista e alia 
sua posizione all'interno del 
Partito comunista italiano e 
della I I I Internazionale. 

Quanto agli scritti di Gram
sci, in generale, a molti e ca-
pitato di credere, aimeno in 
un primo momento, che i va
ri titoli elencati nelle «bi-
bllografie» gramsciane come 
// materialismo storico e la 
filosofia di Benedetto Croce. 
Passato e Presente, Gli intet-
lettuali e I'organizzazione del
ta cultura e c c . corrispondes-
sero ciascuno ad altrettante 
opere gramsciane unitarie, or
dinate e compiute. In realta, 
nella maggior parte dei casi 
si tratta di raccolte di note. 
appunti, lettere, articoli gia 
pubblicati e cc , talora ordina-
ti secondo gli intendimenti 
dell'autore (espressi una vol
ta. sia pur vagamente, da 
Gramsci in una lettera dal 
carcere alia cognata Tania) e 
tal'altra — piii spesso — se
condo il giudizio del cura-
tore e dell'editore. Comunque, 
perche il lettore possa piii 
facilmente orientarsi, tenga 
presente che gli scritti di 
Gramsci possono distinguersi, 
« grosso modo », in due cate
gory principali: quelli di pri
ma dell'arresto (1926) e quelli 
del carcere. I primi compren-
dono una quantita di articoli 
(apparst sui principali gioma
li e periodici del movimento 
operaio. dal Grido del Papa
in. settimanale di Torino, al-
VAranti'. tiU'Ordine iVworo. al-
YUmta ecc>. di lettere. rela-
zioni. mterventi e discorsi pro-
nunciati in sede di partito o 
di Comintern o al Parlamen-
to italiano. La seconda cate-
goria comprende in primo iuo-
go un ampio epustolario (piu 
di 400 lettere» e trentadue 
grossi quademi di complessi-
ve 2 848 paeme, pari a circa 
4 000 cartelle dattiloscritte. 
Questo, nell'insieme. il «ma-
tenale », vanamente raccolto, 
ordinato e intitolato. 

Detto cio. vediamo. innanzi-
tutto. due antologie molto uti-
li. Una. la Antologia degli 
scritti degii Editori Riuniti (2 
\olumi a lire 1500). curata da 
Carlo Sahnari e Mario Spinel-
la. *egue all'inizio un criterio 
cror.olocico nella distribuzio-
ne degli est rat ti. II primo vo
lume. mfatti. oltre ad una bre
ve prefazione dei cura ton. una 
biografia ed una bibliograf'.a 
gramsciane. raccoghe una se-

i n e di scnt t i che vanno da 
quelli sui consign di fabbnea 
fino agli articoli e alle lettere 
suirorganizzazione del parti to 
nel periodo detto della «bol-
scevizzazione ». II secondo vo
lume comprende in prevalen-
za scntt i per cosi dire «teo-
rici ». che riguardano cioe al
cune t ra le principali compo-
nenti del pensiero politico e 
filosofico gramsciano; otto su 
nove brani sono tratti dai qua
demi dal carcere. 

I-a seconda antologia, Inti-
tolata 2C//0 pagine di Gramsci, 
della casa editrice II Saggia-
tore, pur non essendo pro-
priamente t economica » (2 vo-
lumi a lire 4000) e segnalata 
in questa rubrica per il suo 
valore di strumento di cono
scenza del pensiero gramscia
no. Curata da Niccolb Gallo 
• Gianslro F e m t i , contlene 

tavolo da lavoro di Antonio Gramsci nel carcere di Turi. 

un'ottlma e acuta prefazione 
di quest'ultimo, ed e compo-
sta in modo tale da dare par
ticolare risalto al carattere 
marxista e leninista del pen
siero gramsciiino, senza per
cib trascurare o sottacere la 
originalita di questo pensiero, 
originalita che non si riduce 
a semplice «adattamento» del 
marxismo alia situazione ita
liana. Questa raccolta, inline, 
comprende una vasta gamma 
di materiale, edito e inedito, 
che va dagli scritti del 1920-
1926 pubblicati e non pubbli
cati, costituiti da articoli, let
tere, discorsi parlamentari ec-
cetera. alle lettere (268 dal 
carcere) e ai quademi dal car
cere. 

Klementi di Politica e il ti
tolo di un'altra raccolta, de
gli Editori Riuniti, curata da 
Mario Spinella; costa 600 lire. 
Come si pub facilmente intui-
re dal titolo, e un tentativo di 
ricostruire in modo organico 
le linee del «pensiero politi
co » gramsciano. La scelta de
gli scritti e particolarmente 
felice e molto diligente il la
voro di annotazione. La mag
gior parte dei brani e trat ta 
dalle Opere gramsciane edite 
da Einaudi con i titoli Note 
sul Machiavelli e Passato e 
Presente. 

Nella collana «Nuova Uni
versale Einaudi » l'editore to-
rinese ha pubblicato in un so
lo volume (migliorando note-
volmente la precedente edi
zione) tutte le Lettere dal car
cere. curate e annotate da Ser
gio Caprioglio ed Elsa Fubi-
ni; 428 lettere a familiar! e 
amici sugli argomenti piii va
ri. In fondo al volume, una 
appendice e due preziosi in-
dici dei nomi, de! libri e dei 
periodici citatl nelle lettere 
stesse. Prezzo del volume li
re 2500. 

Sono usclte da poco due al
tre piccole raccolte, presso gli 
Editori Riuniti. la prima sul
la Quistione Meridionale, a 
cura di Franco de Felice e 
Valentino Parlato (lire 350) 

e la seconda su // Vaticano • 
Vltalia, curata da Alberto Cec-
chi (lire 500), ambedue nella 
nuova collana «Le idee». II 
primo volumetto, che limita 
gli scritti raccolti al periodo 
compreso tra il 1919 e il 1926, 
oltre ad alcuni articoli, ripro-
duce in particolare l'interven-
to-relazione di Gramsci al I H 
Congresso del PCd'I (Lione), 
oltreche, s'intende, l'ormai fa-
moso e piii volte riprodotto 
saggio incompiuto su «Alcu
ni temi della quistione meri . 
dionale ». Di notevole interes-
se la prefazione dei due cu-
ratori. II secondo volumetto 
e una ristampa o seconda edi
zione, la prima essendo appar-
sa nel 1962. Non ci vuol mol
to per capire quanto essa sia 
di attualita. Contiene scritti 
su 1'Azione cattolica, sui Con
c o r d a t della Chiesa, sulla Rt-
forma e Contronforma e in
line sui cattolici cosiddetti 
« integral! », sui gesuiti e sul 
cosiddetti « modernisti ». 

Da ultimo, mio scritto in edi
zione economica su Gramsci, 
dal titolo: Gramsci c I'Ordma 
Nuovo, di Paolo Spriano, usci
to nella collana « Enciclopedia 
tascabile» degli Editori Riu
niti al prezzo di lire 600. E ' 
la ristampa di una introdu-
zione dello stesso autore ad 
una antologia dell'Ordine Nuo
vo (settimanale) uscita nel 
1963 da Einaudi, un'introdu-
zlone che Togliatti defini in 
una recensione su Rinascita 
«ampia, utile e buona». Lo 
Spriano ricostruisce attenta-
mente le origini culturali de
gli autori principali della ri-
vista. l'elaborazione gramscla-
na della « teoria dei Consigli » 
di fabbrica, il suo collaudo 
durante 1'occupazione delle 
fabbriche del 1920. i rapporti 
t ra il gruppo torinese dell'Or-
dine Nuovo e gli altri gruppl 
o movimenti operai europei, 
americani e c c . t ra Gramsci e 
Lenin, in particolare o, se si 
preferisce, t ra lenlnismo e 
gramscismo. 

c. a. 
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