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Nel trentesimo anniversario del suo assassinio 

Solenne omaggio^del Parlamento 
comunista Antonio Gramsci 

La profonda attualita degli insegnamenti del grande dirigente ucciso dai fascisti nelle commosse parole di Pietro Ingrao — 11 presidente 
della Camera, i rappresentanti del governo e di tutti i gruppi parlamentari, esclusi monarchici e missini, si associano alia commemorazione 

H Parlamento della Repubbli-
ca ha ieri reso omaggio, nel 
trentesimo anniversario della 
morte, ad Antonio Gramsci, 
fondatore del partito comunista 
italiano. 

Nell'aula afTollata. partico 
larmente nei settori di sinistra. 

f resenti al banco del governo 
ministri Bertinelli, Scaglia e 

Mariotti. il compagno Pietro 
Ingrao. presidente del gruppo 
comunista, ha pronunciato un 
commosso e approfondito di
scorso dal quale sono emersi 
il grande contributo del pen-
siero e dell'azione di Gramsci 
alio sviluppo del movimento co 
munista italiano e internazio-
nale, la profonda modernita c 
attualita delle sue indicazioni 
politiche e idcali. 

Alia commemorazione si sono 
associati il compagno Lu//ntt<> 
per il PSIUP, Ton Fcni pi?r il 
PSU Ton. Bonea per il I'LL lo 
on. La Malta per il PHI. 1'ono-
revole Isgro per la DC e 1'onn 
revole Scaglia per il governo. 
II presidente della Camera. 
Bucciarelli Ducci. ha reso o-
maggio alia memoria del depu-
tato Antonio Gramsci ricordan-
do il « valore del magistero mo
rale e politico che lo uni, nella 
prima resistenza al fascismo. a 
Matteotti. Amendola e Gobet-
ti ». ed ha csaltato « il signifl-
cato di dignila umana c di 
condanna di ogni tirannia ed 
oppressione che il personale 
sacrificio di Gramsci riveste 
per tutti gli uomini liberi ». 

Ed ecco ampi stralci del di-
scorso del compagno Ingrao: 

c Signor presidente. onorevo-
li colleghi. trenta anni Ta. as-
sassinato dal fascismo, moriva 
Antonio Gramsci. Per una tra-
gica sorte, egli si spegneva nel 
momento stesso in cui sembra-
va che potesse riacquistare fi-
nalmente la liberta, dopo dieci 
anni di carcere, che gli erano 
costati sofferenze inaudite e 
lo avevano portato piu volte gia 
alle soglie della morte ». 

Un uomo 
di parte 

Tutti abbiamo presenti, ha 
pruseguito Ingrao, le terribilt 
condizioni fisiche e morau in 
cui Gramsci visse e lavoro ne-
gli atuu del carcere. Nonuslun-
te tutto cio ci n\olgiamo sein-
pre a lui come alluoino che ha 
avuto ogni giorno della sua esi-
sienza colmo di solTerenze e di 
dolore, che e passato altraver-
so una tcrribue sconiitta della 
classe operaia, che dovelte 
prendere la guida del suo par
tito nel momento della prova 
piu ditficiie. Quest'uomo pure 
ci si presenta come un'immagi-
ne di forza e di \iltoria. 

c lo credo perche scntiamo 
in lui uuo dci protagontsti at-
tuali e vi\enti della grande 
questione che domina il nostro 
tempo: quella della costruzio-
ne di una societa sociahsta. di 
un nuo\o ordmamento che rea-
hzzi linalmente l'ciiiancipa/io-
uu dei iKipoh e la line delle 
guerre. Chi piu di Cranfeci lu 
uomo di parte? Chi lu piu wo 
lento c aspro ncH'mvL-ttua, piu 
spietato. a \oltu. nel giudmo? 
Eppurc credo che ci sumo i>o 
chi uomini che come lui oggi 
siano sentiti, anchc da chi e 
distante dalle sue posizioni. an 
che dagli awersan . come un 
patrimonio comune. come una 
fontc ricca e generosa cui at-
tingere. E que.sto, credo, e per 
il respiro nazionale, statale, 
vorrei dire, chu egli diede su-
bito alia sua mih/ia a fianco 
della classe opcraia c alia te
sta della classe operaia ». 

Fin dall'inizio del suo impe-
gno politico, nella Torino opc
raia, Gramsci si pone come 
problema centrale qucllo della 
forza capace di portarc la so 
cicta fuori dello sfacelo d«.gli 
anni susscguenti alia prima 
guerra mondiale. la forza che 
sia capace di rifondare la so-
cicta, di costruire un nuovo or-
dine. Percio rorientamento del 
suo lavoro e della sua lotta e 
subito radicalmcnte antirifor-
mista. proprio perche la ensi 
e vissuta subito come una cri-
si globale della societa e il 
problema quindi non c qucllo 
di alcuni aggiustamenti. ma e 
qucllo del poure. anzi delle 
basi su cui debba e po>sa fon 
darsi il nuovo potere. delle nuo
ve cellule che riescano a met-
tcre ordine appunto nella socie
ta scissa e disgregata, al pun-
to in cui e stata portata dallo 
imperialismo e dalla rcazione. 

« E qui e il suo incontro, che 
4 di sostanza appunto per que-
sto, con Lenin e con il lenini-
smo e con tutta la grandiosa 
e vittoriosa esperienza dei So 
viet, che lo affascinano come 
fondazione organica di un nuo 
vo Stato, non come \ittoria di 
una parte o anche di una ca-
tegoria, ma invece come espres 
sione di una forza che 6 capace 
in questa maniera di fondare 
organicamente la nuova societa. 

La ricerca. la domanda che 
•gli si pone e questa: esiste in 

Italia un embrione, un germe 
di soviet, che possa gia rap-
presentare nelle condizioni del 
nostro paese. nella societa ita-
liana, nella vita italiana di al-
lora la cellula del nuovo Stato 
e fondare I'online nuovo gia 
neirintimo stesso del processo 
produtti\o. rompendo in questo 
modo la scissione che e propria 
della vecchia societa, saldando 
cosi il produttore al cittadino? 
Ecco dispiegarsi. nella risposta 
a questa domanda. tutta la lotta 
per la retc dei Consigli di fab
brica, tutta I'azione che carat-
terizza il gruppo dell'Ordine 
Nuovo e la sua battaglia a 
Torino, ecco I'azione in cui ve-
diamo prorompere subito ele-
menti decisivi della tematica e 
delle soluzioni che rendono 
Gramsci tuttora cosi attuale. 
cosi \ i \o . cosi modcrno e non 
solo per noi comunisti ». 

Ingrao ha quindi rilevato il 
valore deU'esperien/a dei Con-
sigh di labbrica. nonostante la 
sua brevita: in essi Gramsci 
indicava un elemento di rottu-
ra e di polemica aperta e non 
nascosta, non solo con gli isti-
tuti del vecchio Stato liberate, 
ma anche con le forme tradi-
zionali di organizzazione del 
movimento operaio, cercando 
in essi un superamento del par-
lamentarismo. del riTormismo. 
del sindacalo. della confusione 
che regnava nel Partito socia
hsta. 

< Eppure, anche se tutto cio 
e vero, li fu affrontata una te
matica che noi oggi. in condi
zioni diverse ci ritroviamo di-
nanzi tutta intera: la questione 
del rapporto fra lo Stato. il po
tere politico e il meccanismo 
produttivo e quindi il problema 
di come far si che la democra-
zia politica non resti forma 
vana, esteriore, al massimo, 
sovrapposta al funzionamento 
del meccanismo di produzione 
dominato da altre mani e da 
altri poteri; la questione ine-
rente di una partecipazione del
la classe operaia, delle masse 
popolari. dei cittadini alia dire-
zione deU'economia in maniera 
che sia diffusa ed estesa. 

Non e in questo rapporto tra 
eeonomia e politica che era al 
fondo della tematica gramscia-
na, in questo rapporto fra lo 
Stato e la fabbrica. tra i cit
tadini e il produttore. tra lo 
sviluppo produttivo e la demo-
crazia; non e qui che sta la 
grande vera, difficile questione 
che noi dobbiamo affrontare, 
che ci troviamo dinanzi in tanti 
dei nostri dibattiti c delle no-
stre lotto? ». 

La demncrazia rivoluzionaria 
dei Consigli di fabbrica — ha 
detto Ingrao — fu sconfitta. 
Dalla sconfitta. pero. emerse 
subito con acutezza la succes-
siva ricerca in cui si doveva 
esprimere il genio. la lotta. il 
pensiero di Gramsci: il tema 
della guida che era necessaria 
perche le masse potessero tro-
vare la forza di battere il bloc-
co reazionario e di costruire il 
nuovo Stato. che Gramsci ave-
va indicato nella perfetta for
ma dei Consigli. E qui si svi. 
luppa tutta intera 1'opera gran
diosa. di eccezionale fecondita. 
di Gramsci e I'insegnamento 
piu attuale. Si sviluppa prima 
di tutto attra\erso la costruzio 
no del part.to rivoluzionano. 

< Partito innanzitutto come 
parte della classe: e qui si ri-
trova subito. in questa profonda 
impronta che assume il partito 
comunista sotto la guida di 
Gramsci e del nuovo gruppo 
dirigente. si ritrova subito la 
profonda aspiraz.ione del grup
po deirOrdine Nuovo. dt-ll'or-
dinovismo. cioe di un partito, 
di una organizzazione politica 
rivoluzionaria che mantenga 
-omprc costantemente un rap
porto con le masse, che non si 
separi mai dalle masse; ispi-
raz.ione ord.novista che com-
prende quindi una concezione 
delle masse mai come passivi-
ta. mai come strumento. ma 
che \ede sempre nella classe 
operaia e nolle masse popolari 
una forza che crea valori pro
prio in quanto e protagonista 
del processo produttivo. e che 
quindi vede continuamente cre-
scere la coscienza teorica. la 
cosaenza di classe. e arricchir. 
si proprio dal contatto con que
sta esperienza viva delle mas
se. dal contatto con la fabbn-
ca. dalla partecipazione attiva. 
continua e costante alle espe-
nenze che l'operaio. il produt
tore. il Ia\oratore compie nei
rintimo del processo produt
tivo >. 

I j costruzione di questo par
tito — ha proseguito Ingrao — 
eostitui una grande forza che 
fu poi di tutta la nazione ita
liana; la tradizione e le Iotte 
del partito comunista hanno 
caratterizzato tanti anni dolla 
\ita italiana c hanno trasfor-
mato cosi profondamonte e han
no operato una viva rcazione 
dialottica; e hanno operato an 
che su forze politiche che erano 
diverse da noi. in un processo 
vivente. 

Di qui fl profondo carattere 
nazionale che ha a\-uto il par
tito fondato da Gramsci. L'azio-
ne di costruzione del partito si 
colloco certamente c immedia-

tamente. non come cosa a se. 
ma come parte della grande 
opera di costruzione — che do
mino la scena universale dopo 
la prima guerra mondiale — 
dell'lnternazionale comunista. 
E Gramsci sent! fortemente 
questa costruzione del partito 
rivoluzionario nel nostro paese 
come componente di una gran
de opera mondiale che riguar-
dava il sorgere e l'affermarsi 
dell' Internazionale comunista. 
Lo senti profondamente perche 
avverti alia radice il problema 
da cui era nata l'lnternaziona 
le; il problema dell'imperiali-
smo e delle catastrofi che Tim-
perialismo portava con se. e 
della necessita quindi di co
struire una forza che fosse ca
pace di salvare 1'umanitJi da 
qucste catastrofi. 

«Tutti quanti noi sappiamo 
che questo collegamento inter
nazionale. questa chiara co-
scienza della forza e del ruolo 
dell' Internazionale comunista 
non fu mai intesa da Gramsci 
come passivita e come silenzio. 
Sappiamo dalla lettera famosa 
del 1926 che egli la concepiva 
come un qualche cosa, come 
una unita che doveva nascere 
da una partecipazione critica, 
da un dibattito. da una conti
nua ricerca comune. Ma qui e 
l'interesse della indicazione 
gramsciana che poi trovd un 
cosi grande sviluppo nei qua-
derni. l'interesse di quella fra-
se famosa in cui egli annota 
e dice che "la prospettiva ver
so cui si muove il nostro mo
vimento e una prospettiva in
ternazionale, ma un punto di 
partenza deve essere un punto 
di partenza nazionale ed esige. 
richiede percid una ricognizio-
ne sul terreno nazionale del 
modo con cui si e andato svi-
luppando lo scontro di classe 
nelle condizioni specifiche di 
ogni singolo paese " ». 

Tutto l'impegno enorme del-
l'opera di Gramsci — ha quindi 
detto Ingrao — e appunto teso 
all'analisi della realta della so
cieta italiana a cominciare dal
la maniera con cui si e venuto 
formando in Italia il blocco do-
minante dalla vicenda del Ri-
sorgimento. per capire come 
possa essere disintegrato questo 
blocco che caratterizza tutta la 
costruzione deH'unita italiana, 
o come possa essere costruito 
un nuovo blocco storico, inteso 
come una fusione di forze so-
ciali e di forze politiche, come 
unita di struttura. di una nuova 
struttura e di una nuova sovra-
struttura. come alleanza cioe 
della classe operaia con altre 
forze sociali; in questo modo 
sboccia una nuova idea dello 
Stato ed una riforma intellet-
tuale e morale della nazione. 
e piu ancora una nuova con
cezione del mondo. 

Vanalisi 
del fascismo 

c Qui e l'eredita grande che 
egli ha lasciato a tutti quanti 
noi e alia nazione. Prima di 
tu'to. da quella ricerca venne 
fuori un'analisi. una compren-
sione. un giudizio del fascismo. 
da cui poi derivo tanta partei 
della nostra storia e tanta par
te della lotta di resistenza >. 

L'analisi del fascismo — ha 
detto Ingrao — non fu chiara 
e compiuta fin dall'inizio: la 
ricerca fu complessa ma rima-
ne comunque un punto chiave 
cho viene subito alia luce dalla 
ricerca di Gramsci. ed e un 
punto che poi ispirera tutta 
I'azione di una serie di forze 
politiche che caratterizzarono 
la Resistenza. ed e la compren-
sione del fascismo come espres-
sione di una crisi sociale e 
quindi anche lo sforzo per ana-
lizzare le component! sociali 
che caratterizzano il fenomeno 
anche nelle sue basi di massa. 

Da questa ricerca. da questa 
interpretazione. da questa \ i -
sione immediata del fascismo 
nella sua radice sociale innan
zitutto esce una cosa di gran
de importanza: la coscienza 
del ruolo della classe operaia. 
della lotta che la classe ope
raia dovra condurre e quindi 
della collocazione che essa sa-
pra trovare e trovera nella Re
sistenza. 

c Da questa riflessione. dal
la dura, tragica esperienza 
compiuta attorno al fascismo 
esce appunto una ricerca che 
colloca la tirannia inserita nel
la storia d'ltalia e cerca quin
di contemporaneamente le con-
traddizioni in cui ci si poteva 
inserire. determinate dallo svi-
lupparsi della tirannia. K qui 
trovare la base del nuovo bloc
co storico. trovare la base del
lo schieramento di forze che 
pcrmettcsse di salvare la na 
zione. di uscire dalla tirannia 
e di gettare le fondamenta di 
una societa nuova. Qui tutta la 
ricerca gramsciana tocca dei 
punti decisivi: prima di tutto 
la ricerca di un'alleanza tra 
operai e contadini intesa co
me alleanza non corporativa e 
non di cttegoria, ma come al

leanza politica per il potere. 
alia luce della esperienza e del
la via che era stata judicata 
da Lenin. 

L'indicazione 6 ricca di una 
enorme fecondita. perche da 
questa nuova concezione di 
un'alleanza di classe e da que
sta visione dei contadini esce 
tutta l'analisi della questione 
meridionale; tutta la visione 
di fondo di una contraddizione 
organica che mina la societa 
italiana. tutta l'indicazione o 
per lo meno la prefigurazione 
di un nuovo schieramento e 
soprattutto la profonda convin-
zione — che poi sara 1'ispira-
zione su cui si muovera per 
tanti anni il nostro partito — 
della classe operaia come clas
se dirigente nazionale: della 
classe operaia che per poter 
vincere. per poter fondare una 
nuova societa. deve uscire dai 
suoi limiti corporativi. deve 
saper condurre un discorso che 
sia un discorso a tutta la na
zione. che riesca a guidare tut
to quanto il cammino verso 
una direzione nuova ». 

II ruolo 
della classe 

E qui siamo gia ai tcmi no
stri. brucianti. di oggi. Ma 
Gramsci. nei Quaderni dal car
cere. va piu in la ed elabora 
tutta un'analisi dello scontro 
di classe come si sviluppa nei 
tempi nostri: in cui egli mette 
in risalto il grande ruolo che 
ha la conquista dell'egemonia 
da parte della classe operaia, 
e cioe non solo il momento 
della forza. del dominio da 
parte di una forza di classe, 
ma anche la capacita di una 
forza di classe di saper muo-
versi a! Iivello della societa 
civile non solo nel momento 
coercitivo dello Stato, di saper 
dirigere altre forze politiche. 
di saper guidare tutto un mo-
to profondo nazionale. « E da 
quella ricerca e da questo ac-
cento posto sul momento del
la egemonia derivavano indica
zioni di grande importanza 
quale la spinta ad approfon-
dire. cogliere meglio la artico-
lazione e la varieta degli stru-
menti, le trincee robuste con 
cui dietro lo Stato. inteso come 
momento coercitivo, il blocco 
della borghesia si organizza. 
opera, riesce a stabilire col-
legamenti e a realizzare una 
subordinazione di altre forze 
a se stessa ». 

« L'altra indicazione che vie
ne da questo lavoro di Gram
sci sul concetto di egemonia 
riguarda il rilievo che nella 
lotta rivoluzionaria assume 
I'azione della classe operaia 
appunto a Iivello della societa 
civile per conquistare l'egemo-
nia e la direzione. prima an
cora della presa del potere. 
per costruire un sistema di 
alleanzc. per divenire in que
sto modo guida della nazione. 
per legare a se stessa forze 
sociali e politiche non solo 
sulla base del momento stata
le c del dominio. ma del con-
senso. 

«Ecco allora il rilievo che 
da questa ispirazione gram
sciana viene al momento del 
consenso. della battaglia delle 
idee, della riforma intellettua-
le e morale, intesa non solo 
come illuminazione dall'alto 
ma come presa di coscienza 
della realta sociale. come la
voro per Torganizzazione di 
strumenti nuovi della classe 
operaia. di articolazione del 
suo modo di muo\ersi nella so
cieta. da compiere nel vivo del
la lotta delle masse ». 

La rivoluzione non e vista 
— ha proseguito Ingrao — so
lo come rottura violenta. dopo 
la quale comincia la costru
zione di una nuova societa. ma 
e vista invece come nascita. 
come affermarsi di un ordine 
nuo\o. senza dubbio in scontro 
e in rottura radicale col vec
chio Stato e con i vecchi rap-
porti di produzione: nascita e 
affermarsi che matura gia nel 
vivo e nel corso della lotta e 
che quindi mira a costruire 
gia da ora. prima della presa 
del potere. a gettare le basi 
delle alleanze. del blocco sto
rico che deve essere alia base 
del nuovo Stato. 

«Sarebbe sbagliato e ridi-
colo vedere in cio enuncia-
zioni compiute. opposizioni che 
vennero dopo; sarebbe cancel-
la re il ruolo grande e lo svi
luppo che a questa grande in-

I tuizione gramsciana venne poi 
1 da uomini come Togliatti e da 

tutto il lavoro grande del mo
vimento internazionale comuni
sta. che culmino nel VTI Con-
gresso. e da tutta resperienza 
che fu compiuta qui in Italia 
nel vivo della Resistenza. nel 
la ricerca. anche nel travaglio 
delle forze politiche: sarebbe 
sbagliato andare a trovare li 
quello che venne dopo: questo 
b chiaro. Ma e certo pero che 
quella visione della egemonia 
come si trova gia da allora in 
Gramsci. e stata la base, la 
matrice, la impostazione da cui 

sono scaturiti poi temi e scel-
te che hanno profondamente 
impegnato il movimento ope
raio italiano e occidentale, e 
non solo il movimento operaio 
e non solo il nostro partito ». 

A volte accade — ha conclu 
so Ingrao — che vengano iso 
late nel pensiero di Gramsci e 
nella sua azione talune compo-
nenti della sua ricerca e ven 
ga quindi rotta l'unita del suo 
pensiero. con una deformazio 
ne che non e giusta. Quandu 
ad esempio. in lotta dura con 
tro ogni meccanicismo e positi 
vismo Gramsci sottolinea forte 
mente 1'autonomia dei processi 
sovrastrutturali e l'incidenza 
delle ideologic e il ruolo degli 
intellettuali. egli mette in luce 
e ricerca sempre un rapporto. 
una relazione fra questi pro
cessi sovrastrutturali e la fase 
di produzione. Cioe egli cerca 
di cogliere proprio la dialet-
tica che in questo rapporto si 
esprime e quindi l'unita del 
processo reale e dello scontro 
di classe. Egli vuol fare in 
quel modo non solo storia di 
pure idee, e cioe di mosche 
cocchiere. come egli diceva. 
ma dello stesso procedere con 
creto dello scontro di classe. 
che e il motore della storia. 
per intervenire in questo pro 
cesso e far nascere da esso la 
nuova societa. 1'ordine nuovo 

«Questo e il problema che 
ahbiamo dinanzi e che stiamo 
vivendo: come costruire ap
punto uno schieramento di for
ze ideali e politiche che siano 
capaci di incidere nella strut
tura. nel meccanismo di produ
zione del paese. ed in questo 
modo siano capaci di risolvere 
le contraddizioni pesanti che 
tuttora lacerano la societa 
italiana •». 

f. d'a. 

Per tutta la matlinala dirigen-
ti del PCI, degli ofganismi di 
massa, della FGCI hanno sfi-
lato, insleme a decine di citta
dini, davantl alia tomba che 
raccoglie le ceneri di Gramsci, 
al cimitero degli Inglesi. II Co-
mitato Centrale, la Commissio. 
ne Centrale di Controllo, la Fe-
derazione comunista romana, il 
Comitato Centrale della FGCI, 
I'Unita, I 'ANPIA romana han
no deposto corone e mazzi di 

garofani rossi. 
L' omaggio alia tomba di 

Gramsci e stato portato da En
rico Berlinguer, Napolitano, No
vella, Scoccimarro, Lama, Di 
Glulio, Natta, Nilde Jotti, Cos-
sutta, Occhetto, Scheda, Milan!, 
Lizzari, Bardini, Sullotto, Tibe-
rio, Massola, Adamoli, Maria 
Bocchi, Fumagalli, Colombi, 
Bonazzi, Barontinl, Lampredi, 
Cacciapuoti, Ciofi, Degli Atti, 
Peggio; dalla segreteria della 

Lega nazionale delle Coopera
tive guidata da Miana; dalla 
direzione nazionale della FGCI, 
guidata dal segrelario naziona
le Petruccioli; dalla delegazio-
ne dell'Unita composla dai com-
pagni Curzi, Antelli, Jacoviello, 
Bianco, Tonelli e Lombardi; 
dalla delegazione della Federa. 
zione comunista romana compo-
sta dai compagni Trivelli, Ma-
derchi e Bongiorno. 

Sempre nella mattinata una 

rapjjte'.etilanin cleiit- ^rt-jtilenze 
dei gruppi parlamentari comu
nisti della Camera c del Senato 
formata dai comagnl Ingrao, 
Secchia, Miceli. Perna, Barca, 
Conte, D'Alessio, Vacchetta e 
Salati ha deposto una corona 
d'alloro presso il busto di Gram
sci a Montecitorio. Per II Pre
sidente della Camera Buccia
relli Ducci era presente it se-
gretario generale della Camera, 
doltor Cosentino. 

Grande manifestazione unitaria ad Ales 

Migliaia di lavoratori e intellettuali 
in corteo nel paese natale di Gramsci 

Hanno parlato Terracini, Lussu, Arte, Corghi, Metis e Busoni a nome di tutti i partiti democratici — II presidente della 
Regione e il sindaco della citta hanno deposto la prima pietra per un monumento nella piazza intitolata al fondatore del PCI 

Dal nostro inviato 
ALES. 27. 

Nonostante il persistente 
maltempo, una grande folia — 
in gran parte operai e conta
dini provenienti da ogni par
te dell'isola — e intervenuta 
alia commemorazione ufficia-
le del 30. anniversario della 
morte di Antonio Gramsci, pro-
mossa a iniziativa del comune. 
sotto gli auspici della Regione 
aulonoma, e organizzata dal 
comitato unitario. La giornata 
veniva alia fine del concegno 
internazionale di studi gram-
sciani che si e srolto a Caglia-
ri dal 23 al 26. Circa duecento 
congressisti hanno raggiunto 
Ales dopo avere visitato a Ghi-
larza la casa di Gramsci, ora 
trasformata in un museo. 

11 corteo si e mosso lenta-
mente dalla sede del munici-
pio. con alia testa il presiden
te della Regione Del Rio e i 
compagni Amendola, Terracini. 
Chiaromonte, Laconi, Sotgiu. 
Pirastu, Emilio Lussu, nume-
rosi sindaci e altre autorita e 
parlamentari. Seguira. la folia 
degli operai, dei contadini. dei 
pastori: i giovani reggevano le 
bandiere rosse. le bandieie tri-
colori. le bandiere dell'auto-
nomia. 

Dopo qualche minuto di rac-
coglimento davanti alia casa 
natale di Gramsci, il corteo e 
proseguito verso la piazza che 
da oggi assume il name del 
fondatore del PCI. Qui il pre
sidente Del Rio ha posto la 
prima pietra del monumento a 
Gramsci. 11 sindaco Tigellio 
Manias, a nome del comitato 
promotore, ha letto un signifi-
cativo messaggio. « Questa ma
nifestazione — egli ha detto — 
acquista un particolare signifi-
cato per il suo carattere unita
rio, in quanto e organizzata da 
tutte le forze politiche che ra-
lidamente contribuirono alia 
Resistenza e alia liberazione 
dell'ltalia. Essa acquista un 
particolare significato soprat
tutto per la presenza di tanti 
exzwnenti della Resistenza anti-
fascista, della cultura democra 
tica. remiti anche da altri pae-
si europei per partecipare a 
un contegno di studi. di ricer
ca critica, di • riflessione sul 
grande pensatore e autentico 
rivoluzionario che fu Antonio 
Gramsci». 

La pioggia continvavo a ca-
dere fitta, per cut si i reso ne-

cessario il trasferimento in un 
locale ch'mso. Nel cinema citta
dino — che ritisciva a conte-
nere solo una minima parte del 
pubblico — hanno preso 
la parola gli oratori designati 
dai vari partiti. 11 compagno 
Umberto Terracini ha espres
so Vctdesione riconoscente del 
Partito Comunista all'iniziativa 
celebrativa unitaria che Ales ha 
espresso in onore del suo gran
de concittadino. c Ui Antonio 
Gramsci — ha detto Terracini — 
il PCI vuole incarnare, nel cor
so della storia nazionale. Vin-
segnamento morale, civile e po
litico, traducendolo nella pro 
pria diuturna azinne per il 
progresso di tutto il pnpolo ita
liano verso una completa libe
razione umana e socicle. Per
che qui sta. nel sempre mag-
giore riconoscimento dell'incom-
parabile valore dell'opera 
gramsciana come produzione 
intellettuale c scientifica. il da-
to differcnziatore che del PCI 
ne fa portatorc qualificato c di 
clezione. 

L'insegnamenfo 
<Segli insegnamenti di Gram

sci che il nostro partito ha fat-
to propri integrandoli nella sua 
ideologia, sta la testimonianza 
della responsabile condotta di 
tutta la propria battaglia poli
tico. A questa stregua meschi-
ni e inconcludenti si sono sem
pre dimostrati e restano i ten-
tativi di copnre contrastt e 
dissonanze tra la ispirazione 
concettuale gransciar.a e la 
strategia riroluzionaria che da 
conlinuita all'azione comunista 
nel nostro paese. Ben al contra-
rio, mai come oggi. quest'ulti 
ma ri ha atlinlo per avere cer 
tezza c direzione. D'altronde. 
Gramsci — affinando partio 
larmente nello studio della sto
ria e delle condizioni attuali 
in Italia la sua intelligenza cri
tica dei problemi della rivolu
zione socialista — non era sta
to sospinto a rinunciare a nes-
suno dei principi dottrinari sui 
quali il socialismo e sorio e ri
ve enme movimento di lotta 
delle masse lavoratrici di tutto 
il mondo. Semmai, Gramsci li 
avera liberati dalle impurita 
e dalle falsificazioni generale 
dalla tradizione socialdemocra-
tica, contro la quale avera con-
dotto senza mai sconfessarle, 
nei tempi roventi dell'ultimo 
dopoguerra, memorabili e fol-
goranti polemiche, restauran-

do il marxismo come legge di 
pensiero e di azione del com-
battente rivoluzionario. E a 
questa legge egli ubbidi nella 
sua azione tenace, intransigen-
tc, coraggiosa, offrendo in su
premo sacrificio la propria vi
ta, esempio incomparabile a 
tutti gli italiani di una ecccha 
virtu umana e civile. 11 parti
to comunista — ha concluso il 
compaqno Terracini — sa qua
le immensa rcsponsabilita ab-
bia assunto a suo canfrontn. 
Ma, educandole a quell'esem
pio. CSFO e ccrto di raccoglic-
rc attorno a sc sempre nuove 
masse popolari assicurando co
si vittoria alia grande impre-
sa liberatrice della quale An
tonio Gramsci fu peniale an-
nunciatore, combattente fiero 
e genernso ». 

Intcrrencndo per il PSWP, 
il compagno senatore Emilio 
Lussu ha innanzitutto affcrmato 
che bisogna legare alia nostra 
azione le indicazioni scaturite 
dal convegno intcrnnzinnalc di 
*1udi qramsciani. affinchr r<:-.o 
non sia condannnto a direnta 
re un libro di archivio e di \-i-
blioteca. 

« 11 Risorgimento — ha poi 
detto Lussu — e stata una ri
voluzione della borghesia; la 
Resistenza e la Liberazione so
no state una riroluzione del 
mondo operaio-popolare e bor-
ghese. Compiuta o incompiula? 
Incompiuta. direi. Ma nono
stante le difficoUa. qli errori e 
qli ottacoli di natura interna-
zinnale ed interna, questo e 
«fafo un qrande passo in aran-
ti Oggi siamo ad un pur.to la 
le per cui si puo riprendere il 
cammino per andare aranti. 
ma si puo anche iiftlarc il cam
mino che riporta indietro. La 
liberta. finchc nel mnndo ai 
steranno societa organizzate, c 
sempre una conquista. Se la 
liberta non e stata conquistata. 
altro non e che una parola fit-
sata su carta stampata. Tulta-
via essa vice e si afferma alia 
condizinne che non rimanqa 
immobile un solo momento. l/i 
liberta non puh virere di ren-
dita. Dero quindi procedere. e 
ridurre ed eliminare impedl 
menti che si ponaono di fron-
te ad essa. Questa e, d'altron
de, la lezione di Gramsci >. 

71 compagno Gaetano Arfd, 
oratore del PSU, ha esordito 
sosienendo che la manifestazio
ne odiema unisce tutti quanti 
nel comune riconoscimento che 

Gramsci. oltre ad essere stato 
una grande figura dell'antifa-
scismo c stato uno dei grandi 
intellettuali del nostro secolo, 
uno di coloro che maggiormen-
le hanno contributo all'ammo-
dernamento e al rinnovamento 
della cultura italiana negli an
ni seguiti alia Liberazione. 
« All'inscgnamento di Gramsci 
noi socialisti — ha proseguito 
il compagno Arfd — siamo sta-
ti e siamo sensibili in quanto 
m'tlitanti del partito nel quale 
Gramsci ha fatto le sue prime 
pspcrienze politiche, apcrti e 
non da oggi anche a ccrti mo 
tivi critici da lui formulati nei 
confronti della politica del vec
chio socialismo italiano, parti-
colarmente a quelli connessi 
alia tradizionale impostazione 
della questione meridionale: in-
tcressati ancora oggi aqli svi-
lupi di un dibattito, fatto an 
che di asprezza polemica. che 
condusse a suo tempo Gramsci 
fuori delle nostre file. Quelle 
polemiche. infatti. sono ancora 
lontane dnH'esscre sppr.te. rr,a 
non e'e dubbio che un contri 
buto ad un superamento di 
quella frattura pun venire og
gi da un ritorno al metodo cri-
tiro che contrassegno il pen
siero di Gramsci. Per questo 
Vadesione che il PSU porta al
ia celebrazione di Ales non e 
un atto formate: essa nasce 
dalla tradizione antifascista del 
partito. dalla sua presenza at
tiva alia battaglia delle idee 
nel solco di un morimento di 
pen-iero che annovera Gram
sci tra i suoi rappresentanti 
maqgiori. dall essere i sociali-
si\ partecipi di tutte le vicen 
de tormentate del movimento 
operaio c impcgnali nlla ricon 
qvista della sua unita >. 

L'attualita 
Successivamenle ha preso la 

parola il professor Corghi. con-
sigliere nazionale della Demo 
crazia Cristiana. il quale ha 
arvertito che qualcosa si muo 
ve nel mondo culturale e poli 
tico Cio che e necessario og
gi d una sintonia fra gli intel 
lettuali che consenta agli uni 
di ascoltare gli altri. di espor 
re senza travisamenti e mistifi 
cazioni il pensiero. 11 profes
sor Corghi ha riconosciuto che 
all'interno del marxismo con-
temporaneo esiste un concetto 
di accurata distinzione del pen

siero di Marx dalle infiltrazio-
ni eslranee. Come esiste nella 
cultura cristiana il superamen 
to della antinomia tra srienza 
e fede. ad opera di Teilhard de 
Chardin. Se si vuole portare 
avanti con impegno scientifico 
una ricerca liberante, bisogna 
rifiutare di annettcre certi va
lori alle proprie concezioni del 
mondo per considerarli invece 
propri ed esclusivi dell'uomo. 
Ci si sta avviando verso un 
nuovo umancsimo, intravvisto 
da Gramsci n?l tempo della 
tormenta. La strada da percor-
rere r ancora lunga. Gli intel 
lettuali dovrebbero assumere 
— ha concluso il professor Cor
ghi — le funzioni sia di opera-
tori culturali che di operalori 
politici proprio per la csigenza. 
come e la richiesta implicita o 
esplicita delle nuove generazio-
ni. di un cambiamento in Italia 
delta maniera di produzione po 
litica. Questo anspicio d'incon-
tro tra cultura e I'omaqgio a 
Gramsci. rhe riconosciamo uno 
dci piii alti c piu significative 
pensatori di que.sto mezzo se
colo di vita italiana. e come 
uno dei centri di riferimentn 
quando dibattiamo e lottiamo 
— da diverse posizioni politi
che — per scioglierc i nodi di 
fondo del nostro paese. 

Dopo i discorsi del rappre-
sentanle sardista onorevole 
Giovanni Rattista Melis e del 
senatore Jaures Busoni per il 
movimento dei socialisti avto-
noTni. la manifestazione si t 

i scialta. 
Nella mattinata, come abbia

mo detto. la casa di Gramsci, 
a Ghilarza. e stata meta di un 
incessantc pcllegrinaggio. In 
particolare gli studiosi. prove
nienti da ogni parte d'ltalia e 
del mondo. hanno aprezzalo lo 
sforzo del PCI nelVopera in-
trapresa che prevede sia il ri-
pristino dell'edificio. • sia Vol-
lestimento del museo. sia la 
costituzione di una biblioteca e 
di un centro studi. Ora. nel pia-
noterra, & allestita una sala 
con tutte le opere di Gramsci 
pubblicate all'estero. le posate 
usate nel carcere. altri oaget 
ti personali Si tratla di un 
prima nucleo del coslituendo 
museo: nella casa verranno sue 
cessivamente raccolti cimeli, 
opere, documenti relativi a tut
to I'arco della vita di Gramsci 

Giuseppe Podda 
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