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Oggi ad Ales l'antifascismo unito celebra Antonio Gramsci 

II comizio e la visita 
sui luoghi e nella casa 

che lo videro giovane 
Interverranno j rappresentanti di tutti i partiti democratici: Terracini 
(PCI), Arte (PSU), Lussu (PSIUP), Busoni (MSA), Corghi (DC), Battaglia 
(PRI), Melis (PSd'A) - Una via, una piazza e un premio letterario annuale 
intitolati a Gramsci - La dimora di Ghilarza restaurata per diventare un 

centro di studi storici 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 26 

La conelusionc del convegno 
di studi gramsciani si avra do-
mani con la visita ai luoghi 
della infnnzia e dclla giovinez-
za di Antonio Gramsci. e con 
le manifestazionj popolari che 
del convegno sottolinenno il 
carat tere largamente unitario 
e la ispirazione non neendemi-
ca. L'atto Hnale di questo in-
contro. che tanto interesse ha 
suscitato tra i lavoratori sardi 
e italiani. sara il comizio uni 
tario che si terra nel pomcrig-
gio ad Ales, paese dove Gram
sci nacque. Infatti al comizio 
prendcranno la parola esponen 
ti di tutte le forze politiche de-
mocratiche: il scnatore Umber 
to Terracini per il PCI. il prof. 
Corrado Corghi per la DC. lo 
on. Juares Busoni per il Mo-
vimento socinlista autonomo. il 
dr . Gaetano Arle per il PSU. 
Ton. Giovanni Battista Melis 
per il Partito Sardo d'Azione. 
il dr. Adolfo Battaglia per il 
PRI . il senatore Emilio Lussu 
per il PSIUP. 

Prima del comizio. nel cor
so delta giornnta. verranno. 
con brevi cerimonie. inaugu 
rate una piazza ed una via in 
titolate al nome di Antonio 
Gramsci. Si tratta della piazza 
dove successivamente sorgera 
un monumento a Gramsci. 

A queste cerimonie parteci-
peranno il presidente della Re-
gione on. Giovanni Del Rio. che 
procedera alia posa della pri 
ma pietra del monumento ed 
altre aulorita regionali. Come 
e noto. ad Ales si e costituito 
un comitato unitario di tutte 
le forze democratiche che e 
presieduto dal sindaco Manias. 
il quale in tutti i mesi scorsi e 
stato uno degli animatori delle 
celebrazioni gramsciane di 
quest 'anno. Lo stesso sindaco. 
domani pomeriggio dara noti-
zia di un premio letterario in-
titolato ad Antonio Gramsci 
che verra assegnato ogni anno 
a partire dal 1968. 

Nella mattinata i partecipan-
ti al Convegno visiteranno Ghi
larza. dove saranno ricevuti 
nel municipio da tutto il con-
siglio comunale e dal sindaco 
dottor Francesco Lichen. Lo 
interesse dominante per que-
sta par te del programma e ri-
volto alia visita della casa fa-
miliare dei Gramsci. in cui 
sono in corso important! lavo 
ri di restauro. Nella Casa 

Gramsci. a cura del nostro par
tito. si sta predisponendo 1'al-
lestimento di un museo storico. 
Grazie al contribute di studiosi 
e di architetti (tra i quali l'ar-
chitetto Giuseppina Marcia-
lis. l 'ingegner Enrico Montal-
do. il dottor Ignazio Delogu) si 
e gia iniziata l'opera di rac-
colta di cimeli e documenti de-
stinati a rappresentare. in sem-
plici ma efficaci forme visive. 
il filo di sviluppo storico della 
personality e del pensiero di 
Antonio Gramsci. dalle origini 
sarde fino agli anni della ma
turity e della morte. 

«La casa e rimasta come 
era, liberata solamente da alcu
ni arredi fiasi che poterano in-
tralciare la funzinnalita dei 
percorsi di risita e che non 
arerann partieolare significa-
to nella delerminazione dello 
ambiente >. Cosi ha sostenuto. 
fllustrando il carat tere del la-
voro svolto. l'architetto Giu
seppina Marcialis. Ed ha ag-
giunto: c Restaurata nelle sue 
parti fatiscenti, liberata dal 
relo di abbandono pluriennale 
che la rattristara. e rimasta 
come era. una piccolo casa mo-
desta e un po' melanconica. 
con I'unico punto solare del 
giardino, rerde. pieno di pian-
le che si affollano nello spa-
zio esiguo. Sui miiri bianchi e 
nelle stanze si organizzera la 
esposizione di materiale foto-
grafico e documentario che, se-
guendo le tappe Jondamentali 
della vita di Antonio Gramsci. 
dovrebbe iracciare un raccon 
to visualizzato della sua est 
sterna e dei luoghi e delle per-
sone che ne sono stati parte 
essenziale >. 

La personality di Antonio 
Gramsci verra inquadrata. 
dunque, nell'ambicnte storico 
entro cui essa si sviluppo. ed 
avra come sfondo sia gli a w e -
nimenti della storia del movi-
mento operaio e popolare sar
do sia quelli piu vasti della 
storia del movimento operaio 
italiano e internazionale. 

Si pensa. perd, anche alia 
Istituzione di un centro cultu-
ra le con biblioteca. La fase 

di preparazione verra curata, 
in questo momento. dal segre-
tario regionale del PCI compa-
gno Umberto Cardia e da stu
diosi sardi. 

In un secondo momento — 
se e quando potra avere at-
tuazione la proposta lanciata 
dal Convegno di creare una 
«Fondazione Antonio Gram
sci » per dirigere nuove ri 
cerche sui problemi del mo

vimento operaio sardo e me
r id iona l e piu in generale 
sui problemi della storia d'lta-
lia — la casa museo di Ghi
larza potra essere inquadra 
ta nell'ambito di tale istitu
zione e rappresentare. con la 
sua raccolta di documenti. una 
efficace base per piii larghe 
elaborazioni. 
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Ampio e vivace dibattito a chiusura 
del convegno internazionale a Cagliari 

II presidente della Assembles regionale propone I'edizione nazionale delle opere gramsciane — II «processo» al Risorgimenlo 
nell'analisi di Giuseppe Galasso — Le ullime relazioni di Salvadori, Fiori e Pigliaru — Sono intervenuti, fra gli allri, Procacci, Woolf< 
Zangheri, Ragionieri, Chiaromonle e Cardia — Una comunicazione della sludiosa sovietica Misiano sullo studio di Gramsci nell'URSS 

Oggi la Camera 
commemora 

Antonio Gramsci 
Antonio Gramsci sara comme 

morato oggi dalla Camera. In 
apertura di seduta il presidente 
del gruppo comunista. on. Pietro 
Ingrao. pronuncera un discorso 
Sempre oggi. nel trentesirno nnni-
versario della morte del fonda 
tore del PCI. una delegazione 
ulTiciale della Direzione del par
tito si rechera al cimitero de 
gli inglesi. a Porta San Paolo, 
per rendere omaggio alia tomba 
die custodisce le spoglie di An
tonio Gramsci. 

La casa natale di Gramsci a Ghilarza 

Da uno dei nostri inviati 
CAGLIARI. 26 

La giomata conclusiva del 
Convegno internazionale di Ca 
gliari. che e stata presieduta 
da Umberto Terracini, compa-
gno di Gramsci aH'Ordine Nun-
ro, ha visto. stamane, un am 
pio e vivace dibattito sulla re 
lazione del prof. Giuseppe Ga 
lasso (* Gramsci e i problemi 
della storia italiana »). dell Uni 
versita di Torino. Galasso e 
partito dalla considerazione che 
Gramsci. nella sua rieerca. 
prese in esame soprattutto il 
problema * politico > del Risor-
gimento (ponendo i concetti di 
t egemonia » e di « blocco sto
rico » alia base della sua ela-
borazione). L'interrogativo cui 
Gramsci si sforzo di dare una 
risposta e questo: perche il 
processo unitario italiano si 
realizzo sotto il segno dell'ege-
monia « moderata »? Perche. 
secondo Galasso, i * moderati > 
seppero portare avanti c esi 
gen/e obiettive » dell'intera so 
cietn nazionale. e poterono cosi 
egemonizxare sia il Partito 
d'Azione. sia gli stessi catto 
lici. Gramsci. quindi. non ha 

* fatto il processo > al Risorgi-
mento. ne al modo con cui esso 
si conclude: le stesse criti 
che alia «sinistra risorgimen 
tale > e alia classe dirigente 
* moderata » riguarderebbero 
soprattutto il periodo post-uni 
tario. 

TuHo ci6 permetterebbe di in 
dividuare in Gramsci una con-
traddizione fra il momento del 
* ragionamento storioarafico » e 
il momento della « petizione di 
principio > (cioe * politico »). 
Come ricondurre questi due 
momenti all'iinita? Per Galas
so. interpretando correttamen 
te il concetto di * contempora
neity* della storia. in virtu del 
quale si realizzerebbe la salda 
tura. Ma ci sarebbe comun 
que un chiaro awicinamento di 
Gramsci alle tesi della scuola 
t liberal moderata > (Croce. 
Omodeo). rilevabile anche nel 
la « scarsa attenzione > che egli 
avrebbe dato all'analisi del 
fascismo. 

Le tesi di questa relazione 
hanno suscitato una diseussione 
articolata. « L a novita della 

IN ORBITA IL SECONDO SATELLITE ITALIANO 

Perf etto lancio dal poligono 
ancorato nelPOceano indiano 

Un tecnico lavora alia parte terminate del missile che contiene il satellite San Marco 

MALIXD1 (Kcnia). 26 
San Marco B, il secondo satel

lite italiano. e ~m orbiia dal.e 
11.12 di stamane. I suoi segnals 
\xngono rego-armeo:e ncevuti 
Ailia pia:taforma Santa Rita 
(base delle operazjom p:>elimi-
rwiri). dalla stazicne iialiana di 
telemisura di Nairobi, da altri 
ccntn di n'evamento deli'Ekua 
dor, <Jel Peru e dalle apparec-
chiature di controtlo spaziale 
di Goddard. negli Stati Umti. 
Le prime indicazioni conferma. 
no che. a bordo. tutto furuiona 
norma Imente. 

II lancio e awenuto. per la 
pnma volta nella storia delia 
cosmonauiica, da un poligono 
mobile; cioe da una piattaforma 
(che si chiama San Marco, come 
U satellite) ormeggiata nell'Ocea 
no Indiano. a quattro chilome-
tri dalla costs e a 160 chilome-
tri da Mombasa. Le noerche as-
segnate al secondo satellite ita

liano rigaardano la detis:ta at-
mosferica. le radiazkmi soian 
e altre carattensuche degli stra
ti e&tremi dell'aUnosfera e di 
una zona extra -atmosferica. 

L'esperimento e stato realiaa-
to dagli scienziati del centro di 
ncerche aerospaziah dellUhiver-
sita di Roma, guidati dal prof. 
Brogho. CentoemquanJa tecnic; 
hanno assistito al lancio dalla 
pauaforma Santa Rita, ormeg. 
giata a mezzo chilometro dalia 
Son Marco. I fotografi. i giomali 
sti e gh spettatori. mvece. sono 
nmasti a terra, nel campo m-
stallato sulla sp.aggia di Ingo 
meni. 

II tempo, ai momento del Ian 
o o (le 13.06 itakane) era splen-
dido su tutta la baia Formosa. 
n missile si vedeva da lontano. 
candido. con la bandiera trico-
lore dipinta da un lato e. dall'a-
tro. le serine Italia e USA. 
Americano, infatti, e il missile 

quadristad.-o Scout, a combustubi-
le solido. con il quale il satellite 
e stato Lanciato nel cosmo. Lo 
Scoiif. che pesa venti tonnellate. 
ha un potere di spmta di qua 
ranta. quindi poss.ede un margi-
ne consderevole di agihta. ta.e 
da permettere eventual) interven 
ti correttivi fin dal.e fasi jniziah 
del \ok>. 

0 primo satellite italiano. San 
Marco A. entro n orbita il 14 
dicembre 1964. lanciato da tecnxi 
italiani da una base amencana. 
I! secondo satellite doveva esse. 
re sperimentato il 22 scorso. ma 
un rinvio si rese necessano per 
le difficili condm'orri meteoro'.o-
giohe. 

Un ciek) Mbero e sereno e in
fatti necessario per qualsiasi lan
cio spaziale. Per quello odiemo. 
in partieolare. le condizkmi idea 
K dovevano essere le seguenti: 
vento inferiore ai trenta nodi 
(per non imprimere una traiet-

toria sbagliata al mooxnto del di-
Atacco dalla piattaforma). nuvo-
Ie a quota supenore BI GOO me-
tn (perche fino a tale q-jota i 
radar hanno poca efficenza e 
bisogna seguire il razzo con si-
stemi ottici). mancanza di piog. 
gia (che avrebbe potuto dan-
neggiare i delicati strurnenu del 
satellite). 

L conto alia rovescia ha avuto 
:niro alia mezzanotte scorsa ed 
ha subito qualche breve sospen-
ikme per verifiche di poca im. 
portanza. Comp'.essivamente. nel 
corso dei retroconteggio. sono 
stati efTettuati ottooento control-
It. Alle 7.40 e stato nmosso I'han-
gar protettivo. AUe 7.55 il mis
sile e stato posto in posizone 
verticale. Dopo la partenza. U pri
mo stadio e caduto a 144 chilo 
metri dal poligono; il secondo a 
oltre mille, il terzo a duemila. D 
quarto restera qualche tempo 
nello spazio. 

interpretazione di Galasso — 
ha detto Giuliano Procacci — 
s'a nel fatto che essa ha teso 
a sottolineare aspetti dell'ela-
borazione gramsciana che con 
tinuerebbero (o. tutt'al piu. sot-
toporrebbero a una semplice 
" revisione ") la storiograda 
liberale ». Ma Procacci (e, con 
lui. da diverse angolature. lo 
inslese Stuart Woolf e S.F. 
Romano) non e d'accordo. \JO 
appr«K-cio complessivo di Gram 
sci ai problemi della storia ita
liana 6 infatti un approccio 
materialistico. di classe. che 
rovescia la concezione e'.ico 
politica crociana. 

Secondo Renato Zangheri. che 
pure ha contestato alcune parti 
della relazione (in partieolare. 
il giudizio relativo alia « mar-
ginalita » dei fenomeni fasci-
sti nell'analisi gramsciana). 
Galasso ha colto un punto cen 
trale: la superiority della con 
cez'one gramsciana della politi 
ca e della storia: la politica. 
cioe. deve «costruirsi scienti-
(icamente». la storia (se non 
vuole risolversi in giiHtifica 
zionismo) deve essere animata 
da un « intento di superamen-
to ». Certo. da questa interpre
tazione nasce una tensione. una 
« contraddizione ». che sareb
be merito di Galasso < avere 
cercato di congiungere sen-
/a facili ritorsioni e polemi 
che. come invece finora era 
stato fatto da parte della storio-
grafia non marxista ». I due 
poli della contraddizione. sono 
da un lato il riconoscimento 
oggettivo del modo come il Ri 
sorgimento si e compiuto. delle 
forze che ne hanno diretto po 
sitivamente il compimento: 
dall'altro lato la critica scien 
tifica di queste forze, della lo 
ro debolezza e ristrettezza: la 
critica e la negazione della 
re^lta dell'Italia unita. 

Gramsci — ha detto il prof. 
Quaz/a nel suo intervento — 
non puo essere " riassorbito " 
nella tradizione stonoarafica 
" moderata " come a suo awi -
so risulta invece " riassorbito " 
attraverso la relazione di Ga
lasso. Vi sarebbe. anzi. il pe-
ricolo di una " riassunzione " 
di metodi interpretativi "' obiet-
tivistici " anche da parte del 
la storiografia di sinistra. 
Per Ernesto Ragionieri. un li-
mite. tra gli alfri. della rela
zione e quello di avere consi 
derato soltanto i Quaderni 
gramsciani, trascurando di in-
dividuare I'effettiva origine del 
problema dello Stato. che si 
esprime negli scritti degli an 
ni 1917-26: vi sono. tuttavja. 
secondo Ragionieri. nella rela 
zione di Galasso. elementi nuo 
vi. che portano la discussione 
in corso da molti anni fra s t a 
riografia liberale e storiogra
fia marxista in Italia su un 
nuovo. positivo terreno. 

Nel dibattito sono intervenuti 
anche Giorgio Candeloro. che 
ha tra 1'altro mosso alcuni ri-
lievi sulla organizzazione. un 
po' troppo «sezionale > di 
questo Convegno. e Mario Spi 
nella. che ha ripreso critica-
mente alcuni temi delle prece-
denti relazioni di Garin e 
Bobbio. 

La studiosa soviet:ca Lina 
Misiano ha svolto una breve 
comunicazione sulla t fortuna i 
di Gramsci nell'URSS. Dopo la 
pubblicazione delle opere scelte 
del fonda'ore politico del PCI 
(1957. in tre volumi). ci sono 
stati studi importanti di Bon 
darciuk. Ivcbedev. Lopukov. 
Koohn. Dorofeev su vari aspet
ti del pensiero gramsciano. 
II recente Convegno moscovi 
ta. organizzato dall'Istituto in
ternazionale di storia del mo
vimento operaio. ha rivelato. 
fra 1'altro. l'interesse che le 
giovani generazioni so\ieti-
che nutrono per l'opera di 
Gramsci. 

La seduta pomeridiana e sta 
ta aperta dalla relazione di 
Massimo L. Salvadori su 
t Gramsci e la queslkwe me-
ridionale». basata priricipal 
mente su questa tesi: « Cid che 
carattenzza piu profondamente 
;I pensiero meridionalistico di 
Gramsci non e l 'aver sostenu 
•o la necessita dell'alleanza de 
zh operai e dei coniadini (avan 
7.ita gia da Salvemini). ben^i 
l'aver posto al centro della sua 
analisi le premesse di ordme 
intellettuale e politico, cioe le 
premesse soggettive. necessa 
rie alia formazione dell'allean 
7a stessa. Distrugaere nel pro-
letariato del nord una visio 
ne corporativa e limitata dei 
nropri interessi di classe ed 
elevarlo a una visione nazio
nale: unificare politicamente 
!e masse disgregate dei conta 
d n i meridionali: sottrarre gli 
intellettuali all'influenza dei 
Croce e dei Fortunato: ancorar 
!i alle masse dei contadini e 
collegarli agli operai del 
nord ». 

La successiva relazione (scrit-
ta e orale) di Giuseppe Fiori 
su « Gramsci e fl mondo sar
do» e stata soprattutto una ri* 
oostruzione delle condizioni del-
l'isola t ra la fine dell'800 e 

l'inizio del 900. con frequenti 
riferimenti a quelli che furono 
i legami di Gramsci con i pro
blemi della sua terra. Dopo 
avere descritto la situazione di 
arrvtratezza drammatica. di 
corruzione cronica e di clien 
telismo della Sardegna. Fiori 
ha parlato dei primi segni di 
sooialismo. dei tumulti popola 
ri e delle repressioni. che con 
tribuirono alia nascita di un 
movimento autonomistico, spes-
so contraddittorio. all'interno 
del quale aspirazioni sociali 
dal basso si mescolavano ai 

tatticismi ' occasionali di nota-
bili sardi estromessi dai go 
vemi centrali. Si tratt6. ha 
detto Fiori. di un processo len 
to e faticoso. che porlo. con le 
ele/.ioni del 1913. a una vera e 
propria battaglia socialista e 
sardista; processo che anche 
Gramsci. piu o meno diretta-
mente. visse. 

Sui tenia * L'eredita di Gram
sci e la cultura sarda » ha in 
fine parlato Antonio Pigliaru. 
Partendo dalla critica gram 
sciana di ogni forma chiusa di 
« regionalismo » c di provin 

CONCLUSO IL CONGRESSO 

STRAORDINARIO DELL'U.N.A.U. 

Assisfenti universifari 
in sciopero dal 1° giugno 

Uno sciopero dei 20 mila as 
sistenti universitari da attuare 
in tutti gli atenei d" Italia a par 
tire dal 1° giugno prossinio e 
stato proclamato dai dirigenti 
dell'Unione Nazionale A^sistenti 
Universitari (UNAU) al tcrmine 
dei lavori del congresso straor-
dinano delta categona. Le mo-
dalita della manifestazione di 
protesta verranno stabilite nei 
prossimi giorni dagli orttani di 
rettivi dell'Associazione. 

II congresso ha anche appro 
vato un docutnento in cui. tra 
I'altio. si fa il punto della situa
zione sull'iter parlamentare della 
legite universitana e si da un 
giudizio complessivamente nega-
tivo sull'insieme del ddl riguar-
dante la nforma dell'i.stnizione 
supenore 

II congresso — precisa il do 
cumento — dopo aver ribadito 
rinsufficienza del piano finanzia 
no in termini di prospettiva. so 
prattutto per quanto nguarda le 
nuove cattedre. il reclutamento 

dei neo Inureati e la mancanza 
di provvedimenti ellicaci per la 
sohi7ione del problema degli as-
sistenti vnlontart. nonch6 la in 
suflicienza degli stanziamenti per 
I'assegno di studio, auspica che 
durante la discussione in aula 
degli articoli gia approvati venga 
tenuta nella giusta considerazione 
una nstrutttirazione dell'univer-
sita secondo il pnncip:o della 
autonomia didattica. scientifica 
ed amministrativa e delle inter-
disciplinarieta dell'insegnamento 
e della rieerca. 

Intanto si apprende che i grup 
pi parlamentari della maggio 
ranza a Monteeitorio hanno de-
ciso di dare mandato ad alcuni 
deputati per costituire un comi 
tato che esamini i punti contro-
versi riguardanti il progetto di 
legge suirUniversita. al fine di 
per\enire alia elaborazione di 
un testo concordalo II gruppo 
parlamentare della DC ha de-
signato a far parte di tale co 
mitato gli onorevoli Ermini. Ro-
sati. Franceschini e Magri. 

cialismo culturale. Pigliaru si 
e soffermato sui concetto di 
autonomia regionale, «come 
completamento della democra-
7ia in Gramsci. e sui modo 
come si pone nella sua opera e 
in questi anni la " questions 
sarda " ». 

Nel dibattito seuuito alle tre 
relazioni. sono intervenuti. fra 
gli altri. il compagno Gerardo 
Chiaromonte. il quale ha chin-
rito come la politica agraria 
e la politica meridionahstica 
del PCI rappresentino uno svi 
hippo coerente delle posi/ioni 
gramsciane. e il compaeno 
Umberto Cardia. segretario re
gionale del PCI e direttore di 
i Rinascita Sarda T>, che ha 
parlato sui tema « Regio 
nahsnio e classe operaia in 
Gramsci ». 

II Convegno e s'ato concluso 
da un discorso del presidente 
dell'Assemhlea reffionale sar 
da. on. Cerioni. il quale fra gli 
applausi del Convegno ha in 
vitato i parlamentari presenti 
a promiKuere una ini/.iativa 
volta a renli/zare I'etli/ione na
zionale delle opere di Gramsci. 

La giornata di ten si era 
chiusa con il dibattito sulla re
lazione di Sapegno. Dopo un 
intervento dello jugoslavo Stip 
cevic sulla trasformaz one del 
rapnorto tra forma e contt^nuto 
in Gramsci rispctto a Croce. 
Salinari e Petmnio hanno so 
stan7hlmente ob'ett.To a STpt> 
gno che non si puo neslarc a 
Gramsci un nuovo t gusto » 
critico e una nuova coneezio 
ne della critica let 'eraria. 

Dopo tin intenrt i to di Cases 
in teso a mettere in iitiardia 
da certe frettolose ingiuste ac 
cuse di provincialismo. che si 
rivolgono talora al concet o 
gramsciano di «nazionale 
popolare ». e di Petrini sui 
rapporto tra De Sanctis e 
Gramsci. Sapeffno aveva bre 
vemente risposto alle vane 
obiezoni. 

Mario Ronchi 

In edicola 
da giovedi 27t aprile 
afascicoli settimanali. 

e del Pap ato 
di Carlo Falconi 

2000 anni di civilta nella luce 
di una storia 

unica e grandiosa, 
narrata per la prima volta, 

per un vasto 
pubblico con vivacita di stile 

e obiettivita storica, 
Il primo fascicolo di 56 pagine lire 300 
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