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Continuitd del malgoverno democristiano 

La democrazia 
inquinata 

I mezzi softerranei e subdoli con cui e sfafa elusa e deteriorata I'essenza della nostra 
Costifuzione • Come si e dato spazio ai noslalgici della repressione - II volo al 
PCI unica scelfa per arrestare I'involuzione e svenfare le manovre auforitarie 

Dieci anni fa, chiudendo 
con un epilogo la nuova edi-
zione del mio Diario (cdiz. 
del « Saggiatore », p. 509) 
avevo scritto: 

«Intanto, pero, non pos-
siamo non nmpiangcrc ben 
altro: la perdita, in molti 
casi irrimediabile, di tante 
energie, di tante intelligcn-
ze vivc, che potrebbero por-
tare il nostro Paese, tra i 
paesi europei, in una sittia-
zione particolannente avan-
zata e che l'attualc regime 
respinge quandu non l'iesee 
a corrompere. Gravissimo 6 
il danno morale arrecato dal 
consolidarsi di un regime 
clericale, che ha diffuso la 
persuasione che tutto si puo 
ottenere, ancho contro ogni 
legge, se si e appoggiati dal
le forze al potere; e che 
nulla si ottiene, anche se le-
gittimo, senza un tale appog-
gio. Cosi, per qualsiasi azio-
ne, piccola e personale o 
grande e collettiva, assai piu 
che a una efliciente prepara-
zione di sostanza, l'attivita 
e rivolta alia ricerca di un 
convenevole "appoggio", con 
la naturalezza di chi sa di 
fare cio che effettivamente 
serve e che tutti fanno. Si e 
aggravata per tal modo la 
immoralita civile, gia por-
tata a un limite avanzato dal 
faseismo, dove, tuttavia, 
c'era il diffuso timore, qua
le correttivo (se cosi puo 
chiamarsi), della improvvi-
sa e capricciosa volonta di 
qualche gerarca, o- del ge-
rarca massimo, di « far giu-
stizia » (che era poi niente 
altro che un modo di affer-
mare la propria personale 
potenza). AI moniento della 
Liberazione l'anelito alia 
pulizia morale e a una vita 
civilmente regolata era dif-
fusissimo e attivo in.Italia: 
percid la responsabilita della 
sciagurata classe dirigente 
del decennio 1950-60 e gra-
vissima e sara da valutare 
come tale». 

Subito dopo, questo giu-
dizio era apparso troppo du-
ro. Ma altri dieci anni di 
governi diretti dalla DC han
no dimostrato, mi sembra, 
che esso era pienamente 
giustificato e non hanno fat-
to che aggravare la situazio-
ne, rendendola piu acuta 
perche piu esplicita. Ma le 
premesse vi erano gia tutte. 

Sostanzialmente, che cosa 
e avvenuto oggi? Che i no-
stalgici della repressione e 
della restaurazione, coloro 
che cercano la propria for-
tuna politica nel sostegno 
degli interessi del padrona-
to, dei grandi agrari e de
gli speculatori, e le teste 
chiuse a ogni apertura e a 
ogni confronto, tutti questi, 
che erano nascosti sotto le 
sicure (anche se maleudo-
ranti) sottane della DC, si 
sono sentiti autorizzati a ti-
rar fuori la testa e a pale-
sare apertamente la loro 
vera nalura. Ma tutti costo-
ro avevano sempre trovato 
nella DC ii loro nutrimento, 
cosi come anche oggi non 
conterebbcro nulla senza le 
sue connivenze, senza le pro-
spettive che essa puo offrire 
loro per domani. 

Sul come si prospettano 
verso il futuro certe intcnzio-
ni della DC, con esplicite 
strutture di regime, baste-
rebbe a documentarlo la 
bozza di decrcto delcgato 
per le carriere dei dirigenti 
dcllc Amministrazioni dello 
Stato predisposta daH'Ufficio 
per rorganizzazionc ammini-
strativa della Presidenza del 
Consiglio. Di questo proget-
to si c parlato troppo poco; 
ma il suo contcnuto conver-
rebbe portarlo a conoscenza 
di tutti prima che sia trop
po tardi per impedirnc la 
realizzazione. Non si tratta 
soltanto degii altissimi sti
pend i. Esso mira in sostan
za alia costituzionc di un 
corpo ristrctto di alti fun-
zionari, muniti di poteri de-
cisionali, fedehssimi non 
tanto alio Stato e alio sue 
istituzioni quanto al gover-
no. E basta a caratterizzar-
ne Io spirito il fatto che la 
definitiva selczione, da rag-
guingersi prima attraverso 
designazioni e poi a concor-
si, assegna 63 punti su 100 
ai « rapporti informativi » 
(c 12 soltanto alia produzio-
ne tccnica dei candidati): 
resta solo da conoscere co
me si chiamera questo nuo-
vo SI FAR che stendera i 
rapporti. 

E' con tali mezzi sotterra-
nei e subdoli che la DC ha 
via via ehiso c inqumato 
I'essenza democratica della 
nostra Co.->tituzionc Ed e 
sotto la prcsenza al ministc-
ro della Difcsa di uomini 
della DC (e del PSDI) che e 
stata favorita quella diffu-
sionc nci corpi militan di 
convin7ioni c insegnamenti 
neltamente anticostituziona-
li c fascistICI, dai quail pos-
lK>no vcnir aliment.itc tenta-
sioni golpistiche che contn-

buiscono a far scivolare an
che per questo aspetto la 
repubblica italiana al livello 
di certi staterelli sudame-
ricani. 

E* dunque sopratutto nel
la DC che si annidano e si 
preparano i maggiori peri-
coli per le nostre istituzioni; 
e questo l'avversario che bi-
sogna battere. Hanno, del re-
sto, dimostrato di averlo 
compreso molto bene quei 
numerosi docenti universi-
tari non iscritti al nostro 
partito, che hanno resa pub-
blica, nei giorni scorsi, la 
loro dichiarazione di voto al 
PCI come unica scelta va-
lida per contrastare una di-
sastrosa involuzione politi
ca. Ma si tratta anche di ar
restare una gia avviata invo
luzione culturale. 

Negli ambienti della cul-
tura uflicialc la tendenza a 
una restaurazione si e ma-
nifestata gia da tempo, sot
to la spinta della DC e del 
PSDI, facendo leva assai piu 
sui risentimenti e sulle de-
lusioni personali, sulle in-
sodisfatte ambizioni (sempre 
fortissime e prevalenti su 

tutto, nei « chiarissimi » tra* 
dizionali), assai piu che su 
convinzioni culturali. Queste 
le si avvertono appiccicate 
in secondo tempo, siano 
espresso in latino o in lin-
guaggio filosofico o giuridi-
co; e, quel che 6 peggio, si 
rivelano sostanzialmente di 
contcnuto anticulturale, per
che intrise di retorica e di 
ritorni su posizioni larga-
mente superate nella cultu-
ra internazionale. 

Ma tutto questo, che oggi 
e palese a tutti, si andava 
maturando da tempo per 
portare a questo sbocco nau-
seabondo l'ltalia che era 
useita rinnovata e purifica-
ta dalla guerra di Libera
zione. Sicche coloro che si 
stupiscono e si indignano 
per la situazione attuale, 
per la reviviscenza della de-
stra anticostituzionale, per 
la connivenza che con essa 
palesano taluni corpi e po
teri dello Stato, furono, ci 
sembra, distratti osservato-
ri di quanto andava acca-
dendo nel nostro paese. 

R. Bianchi Bandinelli 
La casa di Gramsci a Ghilarza 

Nella casa di Ghilarza, dove libri, lettere, oggetti ricordano il capo del Partito comunista 

KCONTRO CON THttSWA GRAMSCI 
Dal nostro inviato 

GHILARZA. maggio 
La casa di Teresina Gramsci 

e in periferia, non molto lon-
tana dalla modesta palazzina 
di Corso Umberto, dove An
tonio trascorse l'infanzia e 
l'adolescenza. e dove torno 
spesso, una volta divenuto ca
po del partito comunista e de-
putato. La sorella di Nino vive 
in questa villetta isolata. dove 
si possono scoprire un po' 
ovunque i ricordi di Antonio 
-— ora un Iibro, una Iettera, 
un oggetto — schivando ogni 
forma di pubblicita. 

I compagni Umberto Cardia 
ed Eugenio Orru, dirigenti del 
Centro di ricerca e documen-
tazione sorto nella casa che fu 
di Antonio Gramsci, le spie-
gano che sono venuti a tro-
varla per discutere alcune que-
stioni sulla struttura dell'Isti-
tuto, appena avviato. II nodo 
centrale e di porre a confron
to l'insegnamento di Gramsci, 
il suo pensiero di dirigente po
litico, di filosofo. di edueatore. 
con la realta sarda e meridio-
nale. Soprattutto i giovani po-
tranno conoscere, visitando la 
casa di Gramsci, il corso di 
una vita piena di fatti e di 
idee. 

Teresina ascolta gentilmen-
te, e risponde, con una straor-
dinaria semplicita, che adesso 
si rende conto ancora meglio 
dell'importanza che hanno la 
vita ed il pensiero di Antonio. 
« Di lui si parla anche in Giap-
pone, in una nazione di lingua 
tanto diversa. e a tanti chilo-
metri di distanza ». dice mo-
strando un nuovo libro del 
prof. Isao Yamazaki, autore 
di numerosi studi gramsciani. 
« Pensate, perfino dei giovani 
americani, un pittore e una 
poetessa, marito e moglie, so
no venuti fin qui. per sapere 
di Nino >. 

Si parla di Nino come di 
una persona viva, nei termini 
di una sua dimensione priva 
ta, che ne esalta la rara uma-
n:ta. Torna alia memoria lo 
studente dei primi anni del se-
colo. Per frequentare il gin-
nasio di Santulussurgiu arri-
vava da Ghilarza il Iunedi mat-
tina. su una vecchia diligenza 
tirata da due cavalli quasi 
senza piu fiato. Tornava a ca
sa il sabato. qualche volta a 
piedi. Era una fatica intensa. 
ma Nino non perdeva mai il 
buonumore. Era un ragazzino 
vivace, ottimista. pieno di in-
ventiva. 

Queste impressioni vengono 
sottolineate dai ricordi di Te
resina. C'era una storia. ve
ra. che Nino amava raccon-
tare. Parlava di un bambino 
molto povero a cui sono stati 
cuciti alia meglio dei vistosi 
pantaloni ricavati dalla tela 
verde degli ombrclh. quelh che 
usano ancora oggi i contadini 
e i pastori nolle campagne 
sarde. II colore acceso degli 
strani calzoni faceva si che i 
coetanei seguissero il fancml-
lo povero. chiamandolo ad al-
ta voce < Peraccheddu > (pic 
colo ombrello). Ricostrucndo 
qutH'cpisodio. Antonio seppe 
ricavarne una novellina. intri-
sa di humour e di amarezza. 

A Cagban. studente al li 
ceo Siotto. Gramsci non era 
d ive r t dal ragazzino vivace 
di Ghilarza. anche se capita-
va di rado ia mezzo a: com 
pagni. quas tutti figh di nc-
chi. durante la « passeggiata > 
pomcridiana di Via Manno o 
di Carso Vittono Emanuele. 

La sorella parla di « Nino », rievocando 
episodi lontani della vita familiare 
Corrispondenza inedita con il padre 
II Centro di ricerca e di documentazione 
destinato soprattutto ai giovani 
Visite di studiosi di ogni paese 
Un affettuoso messaggio di Luigi Longo 

Preferiva fare vita apparta-
ta, nella pensioncina del Cor
so, posta in cima ad una sea-
la npida e buia. Doveva ri-
solvere i suoi due grandi pro-
blemi quotidiani: il vitto e la 
lettura. 

Nel capoluogo isolano intor-
no al 1909 si pubblicavano tre 
giornali, di cui uno era di ispi-
razione radical-socialista. «I1 
paese >. Antonio, pur di pro-
curarseli, saltava i pasti. Op-
pure metteva da parte per la 
cena — quando tardavano ad 
arrivare le provviste inviate 
dalla famiglia — qualche fetta 
di salame e formaggio che il 
compagno di banco, Renato 
Figari, gli offriva durante la 
ricreazione. Con Renato Fi
gari. oggi vecchio avvocato 
del foro cagliaritano. ed altri 
ragazzi della media borghe-
sia cittadina — i «contestato-
ri » del tempo — fondo un cir-
colo. « I martiri del libero 
pensiero*. e ne divento espo-
nente di punta del comitate 
direttivo. 

Studente 
a Torino 

Durante le nunioni e i di-
battiti, egh parlava raramen-
te. Prendeva molti appunti, 
scriveva relazioni. preparava 
i rendiconti amministrativi. 
Fece il suo esordio come or-
ganizzatore politico il 19 feb 
braio 1911, preparando con 
notevole impegno un comizio 
nella piazza della stazione cen
trale per commemorare Gior
dano Bruno. 

c Lo sciopero e finito pacifi-
camente, salvo la roltura di 
qualche dozzina di vein. La 
parentesi cagliaritana sta per 
chiudersi. Con la borsa di stu
dio, poird frequentare l'Uni-
versita di Torino >: e una Iet
tera alia famiglia del maggio 
1911. l'ultima inviata da Ca-
gliari. che descrive brevemen-
te la cronaca di un'agitazione 
studentcsca. ed annuncia la 
decisione di intraprendere gh 
studi universitan. 

Un giovane sardo che cerca 
disperatamente se stesso. con 
tenacia e forza di volonta, in 
una realta fatta di miseria e 
di oppressione: c il Gramsci 
studente del primo periodo to-
rinese. A contatto con la clas
se operaia, con gli operai s a » 
di e meridionali emigrati. egli 
va scoprendo cio che molti 
anni dopo esprimera in una 
famosa Iettera dal carcere 
scritta al figlio Delio: « Tutto 
cid che nguarda gh uomini. 
non puo non interessarti ». 

Nelle lettere che Teresina 
conserva ancora, dirette al pa 
dre — inedite in Sardegna e 
fuori — si ritrova gia una 
presa di coscienza attraverso 
l'osservazione criticamente vi

vace del mondo che lo circon-
da. Ed e proprio attraverso 
lo studio e l'applicazione co-
stante. tra sacrifici materiali 
e dolori fisici, che Nino supera 
una condizione esistenziale che 
e lo specchio di quegli anni, 
e che obiettivamente avrebbe 
portato chiunque alia passi-
vita ed alia rassegnazione. 

Scrive da Torino al padre, 
il 4 novembre 1911: c Ora mi 
trovo quasi al verde, e devo 
pagare un aumento alia pa-
drona della casa dove mi 
sono fermato provvisoriamen-
te per un mese, perche stare 
in albargo non mi conveniva 
piu- Mi servono subito 30 lire 
per pagare la padrona, altri-
menti mi mette sulla strada. 
Non tardare, guarda di arran-
giarti come puoi. Certo, mi ri-
cordero degli sforzi che tu 
farai per mantenermi qui». 

Rivolto alle sorelle egli con
clude: c Non tardate a fare 
la spedizione della roba e dei 
hbn, fra i quali metterete 
Vita nostra di Dante, e le 
Poesie di Cavalcanti. Ricor-
date 1'indirizzo: Corso Firen-
ze 57. E mi raccomando di 
non scrivere sciocchezze: la 
portinaia legge tutto >. 

La sorella Grazietta voleva 
in regalo « un abito torinese, 
di quelli gran moda >. Nino 
non nusci ad acquistarlo. Era 
la vigilia di Pasqua, e non 
aveva soldi- « Ho ricevuto la 
tua Iettera di rimproveri — 
rispose a Grazietta —. Hai ra-
gione di lamentarti. Non so 
neppure come scolparmi. La-
sciamo correre. Ho tardato 
un po' a scriverti perche mi 
sono voluto informare con cu-
ra meticolosa su cio che ave-
vi chiesto. Qui le sarte per 
confezionare un abito da 
donna fanno spendere dalle 
14 alle 18 lire, secondo i gu-
sti e secondo gli ammenni-
coli che all'abito stesso sono 
connessi. Come vedi, e im-
possibile accontentarti >-

c Ringrazia marqma del 
gentile pensiero di mandar-
mi un pacco. Oggi e vener-
di sanlo. ed ancora. pero, non 
ho ricevuto nulla. Spero nel-
l'avvenire. purche non si di-
legui nel crepuscolo dei miti 
e delle pie leggende. Ad ogni 
modo. sono contento lo stesso*. 

< Vorrei avere qualche sol
do in tasca: invece. proprio 
quello mi manca. Ho messo 
da parte solo cinque centesi-
mi per comprarmi tre cara-
melle il giorno di Pasqua: sa-
ranno i miei dolci. A voi augu-
ro tante cose per le feste, 
e vi prego di non fare una 
indigestione di mammagran-
de (un dolce sardo, ndr)- Non 
ci siamo. quest'anno. ne io ne 
Mario. Chissa che mangiata, 
avremmo fatto! Io, da Torino. 
me la sogno. con l'acquolina 
in b(Kca >. 

Gramsci a Torino, studente 

umversitario, in gravi diffi-
colta economiche, mai vinto. 
In questo spirito e con que
ste condizioni valutiamo le 
lettere giovanili. Antonio non 
si arrende mai: continua nel-
lo sforzo di capire se e gli 
altri, di analizzare il mondo 
che lo circonda, cercando di 
superare « ... tutte le difficol-
ta finanziarie, di salute, di 
vita, di ambiente... >, come 
egh stesso si esprime in un'al-
tra Iettera al padre. « E' una 
corsa difficile, che bisogna 
vincere»: per continuare gli 
studi. per racimolare qualche 
quattrino facendo ripetizioni 
a Ghilarza durante Testate, in 
modo da riuscire a rimanere 
a Torino, e da evitare < la 
segregazione e la morte ci
vile in uno sperduto paese 
sardo >. 

€ Avevo gia la promessa di 
lezioni che mi avrebbero fat 
to guadagnare una cinquanti 
na di lire al mese. Ma ora si 
tratta di ben altro: se entro 
novembre non pago le tasse. 
perdo l'anno, perdo tutto. e 
sono costretto a tornare lag-
giu. senza scampo. Cosa po 
tro mai fare? >-

Ecco. in brevi tratti. l'espe 
rienza di un giovane sardo 
emigrato. la sua stessa espe-
rienza giovanile. che diven 
tera un elemento importante 
nel Gramsci maturo. quando 
analizza lucidamente e scien-
tificamente i problemi econo 
mico-sociali del Mezzogiorno 
d'ltalia nella famosa «Que 
stione meridionale >. 

L'estate 
del 1914 

« Ricordo un'eslate — rac 
conta Teresina Gramsci — 
quella del 1914. Nino torno a 
Ghilarza, come del resto fece 
sempre. anche quando diven 
ne deputato. un uomo politico 
pieno di impegni. Ci disse che 
stava per risolvere i problemi 
finanziari. Alia mamma vol 
le dare per prima la beta sor 
presa, informandola di ave 
re ormai un figlio importan 
te. Pensa — erano le sue 
esatte parole — sono dicenta-
to un critico teatrale. Natu 
ralmente, scherzava- In segui-
to spiego che lo faceva per 
guadagnare qualcosa. dalle 
30 alle 50 e perfino 60 lire al 
mese >. 

Attratto da amore per il 
teatro — a Caglian frequcn 
td il Cwico e il Marghcrita. 
compatibilmente alle possibi
lity finanziarie e alia genero-
sita di qualche compagna be-
nestante — Gramsci accettd 
invece con entusiasmo il com-
pito di critico drammatico del-
VAvanli! Schivo com'era. e 
dotato di autoironia. non con 
fess6 mai apertamente i suoi 

interessi per la prosa, tut-
t'altro che occasional!. Anche 
in quel campo fu un rinnova-
tore, un precursore. Scopri 
Pirandello quando i togati cri-
tici borghesi lo stroncavano, 
ed il pubblico delle prime si 
dimostrava implacabile nel fi-
schiare « Liola > ed altri la-
vori destinati piu tardi al 
successo. Difese l'autore si-
cihano dagli attacchi dello 
stesso Croce. 

c Lui prendeva la cosa per 
scherzo. Era un bravo criti
co. vero? Chi l'avrebbe mai 
detto? »: Teresina ricorda 
bene che Nino nutriva una 
vera predilezione. oltre che 
per Pirandello, per il Marto-
glio e Angelo Musco. autore e 
attore siciliani- Era attentis-
simo, anche in Sardegna. ad 
ogni iniziativa, la piu mode
sta. portata avanti faticosa 
mente da commediografi dia 
lettali tra l'indifferenza della 
cultura ufficiale. Non amava 
il genere «grand guignol ». 
in quel periodo lanciatissimo. 
in quanto portava sulla see-
na «la rappresentazione di 
una vita esasperata e sussul-
tante di terrore e di spasimi. 
rendendo inebetito Io spet-
tatore ». 

€ Questa non e prosa — so 
leva dire — ma un'operazio 
ne mercantile aberrante. che 
addormenta le coscienze >. 
Salvava una sola vedette del 
c teatro dell'orrore». Bella 
Sta race Sainati. nota in se 
guito per certe interpretazio-
ni dannunziane e come carat-
terista del cinema. Era. con 
Dma Galli e le sorelle Gram 
matica. una delle attrici pre 
ferite da Gramsci. Molti an 
m piu tardi. con la caduta del 
faseismo. la Starace Sainati. 
vecchia e sola, ospite della 
Casa degli artisti di Bologna. 
chiese la tessera del PCI-
Togliatti gliela consegno per 
sonalmente. 

Teresina ci intrattiene an 
cora. ma non bisogna farla 
emozionare troppo. Parlando 
con lei. i compagni hanno sta 
bilito di recuperare materia 
le e corrispondenza da metie 
re a disposizione del musco 
gramsciano. e per studiare 
meglio i rapporti tra Gram 
sci. Salvemini. Attilio Deffe 
nu, Emilio Lussu ed altri pro 
tagonisti della moderna sto
ria sarda e italiana. 

< Aveva affidato a me — 
racconta Teresina — l'incari-
co di mcttere da parte i gior
nali. di ritagliare articoli che 
lui aveva segnalato. quelU di 
Benedetto Croce. per esem-
pio. Fin dai tempi di Ghilar
za la stampa socialista e sar-
dista lo incuriosiva, e in se-
guito Io appassiono. A Caglia-
ri e a Torino si interessd mol
to del movimento sardista. 
Devo ancora averc riposte 
da qualche parte alcune car-

toline di Attilio Deffenu, che 
Nino certamente conosceva »-

Attilio Deffenu, un giovane 
giustista, un sardista-sinda-
calista, rimase ucciso nella 
prima guerra mondiale. Al 
fronte ricevette l'incarico dal-
lo Stato Maggiore di svolge-
re la propaganda tra i solda-
ti della Brigata Sassari. Per 
tenere alto il morale dei gio
vani pastori e contadini co-
stretti a fare una guerra che 
non sentivano. Deffenu pro-
metteva la distribuzione del
la terra, una volta rientrati 
nell'isola vittoriosi. Ma non 
era, il suo, un programma de-
magogico. II giovane intellet-
tuale piccolo-borghese, di 
estrazione contadina. credeva 
davvero a quanto diceva. Ap-
punto in prima linea. in trin-
cea. nacque l'idea di un par
tito regionale contadino, il 
PSdA. che, una volta cessata 
la guerra, fosse stato in gra-
do di organizzare la lotta per 
la nforma agraria. 

Una guida 
nella lotta 

E' accertato che. prima di 
rimanere ucciso nel «grande 
macello». Attilio Deffenu 
pubblico. con un gruppo di 
sardi progressisti, un procla-
ma sul «libero scambismo >, 
contro le protezioni doganali 
che favorivano gli industriali 
settentrionali a svantaggio 
del Mezzogiorno e delle Isole, 
di cui veniva accentuata la 
posizione subalterna e colo-
niale, AU'iniziativa adcri Sal
vemini, mentre Gramsci la 
considero con profondo inte-
resse. in conversazioni priva
te e in una corrispondenza di 
cui. finora. non si trova trac-
cia. 

Proprio in quel periodo na-
sceva nel futuro capo del PCI 
la visione. ancora schematica 
e certo ristretta. di una al-
leanza tra la classe operaia 
del Nord ed i contadini po-
veri e il proletariato del Sud. 
che verra definita nel settem-
bre 1925. con 1'appello dell'In-
ternazionale Contadina al Con-
gresso del PSdA avvenuto a 
Macomer; e sara meglio pre-
cisata dopo il Congresso di 
Lione. nei frequenti colloqui 
romani con Emilio Lussu sulla 
natura del movimento autono-
mistico sardo e sulla specifi-
cita delle question! regionali. 

Prima di lasciarci. Teresina 
vjole farci leggere una Iette
ra di Luigi I^ingo che le fu 
consegnata. lo scorso anno, 
dal compagno Franco Ferri: 
«Cara compagna Gramsci. vi 
inviamo una medaglia ricordo 
coniata in occasione del 50° 
annivcrsario della fondazione 
del PCI. Vogliate accettarla 
come testimonianza dell'affet-
to che vi portiamo tutti. nel 
ricordo sempre vivo di Anto
nio Gramsci, il nostro grande 
capo, fondatore ed ispiratore 
del PCI. L'esempio e l'intcl-
ligenza di Antonio Gramsci 
sono piii che mai vivi. Essi, 
infatti. costituiscono e costi-
tuiranno sempre una guida 
preziosa nella nostra lotta per 
la difesa degli interessi dei 
lavoratori italiani e per il rin-
novamento democratico e so
cialista del nostro Paese ». 

Giuseppe Podda 

R hrifto ha perduto un giovane 

vitefoso dirigente • uomo di cultura 

IL COMPAGNO 
SCANDONE 

Dalle prime esperienze nell'anlifascismo fiorenfino degli 
anni Sessanta e nel movimento socialista alia appassio-
nata milizia nei PCI - Giornalista, studioso, prezioso 
collaboratore della Direzione, lascia un grande esem-
pio di impegno ideale e morale, di costume comunista 

Alberto Scandone e morto a 
30 anni, mentre veniva a Pa
lermo per votare. Questo gio
vane fiorentino era elettore a 
Palermo, e alia Sicilia era le
gato da una straordinaria pas-
stone politica e umana. 

Conobbi Alberto a Roma, 
negli anni sessanta. Egli era, 
allora, dirigente nazionale del
la Federazione giovanile so
cialista; animava la lotta con
tro Vunificazione socialdemo-
cratica, con Simone Gatto, An-
derlini, Tullia Carettoni; e col-
laborava con Parri nella rivi-
sta democratica e socialista 
L'AstroIabio. 

Prima di venire a Roma, a 
Firenze era stato fra gli arte-
Jici piii appassionati dei Co-
mitati della « Nuova Resisten-
za > sorti nel periodo new di 
Tambroni. Alberto ricordava 
sempre quel periodo e Vim-
pressione che provb quando 
Palermo si era sollevata con
tro Tambroni e alcuni giova
ni comunisti erano stati tra 
le cinque vitiime di quell'8 
luglio. Era difficile — ripeteva 
— capire cosa c'era al fon
do di questa ribellione antifa-
scista e popolare, una rivolta 
contro Vautoritarismo e con
tro la miseria che aveva dei 
risvolti sconosciuti altrove. 

Alberto seppe comprendere 
pienamente la drammatica 
realta di Palermo e della Si-
cilia. Con Vunificazione social-
democratica e la costituzione 
del Movimento autonomo so
cialista, Scandone usci dal PSI 
e fece una breve ma inten
sa esperienza con i suoi com
pagni in questo movimento. 
Un giorno venne a trovarmi. 
con Elio Barba, in Direzio
ne, e insieme mi dissero che 
volevano iscriversi al partito 
e impegnarsi nella milizia co
munista. Insieme, nel settem-
bre del '68, vennero in Sici
lia a lavorare nel giornale 
democratico della sera, L'Ora. 

Fui felice della scelta: Al
berto mi aveva colpito non so
lo per la -sua solida cultura, 
ma per la capacita e la pron-
tezza straordinarie nel cogliere 
i fatti politici. Era quello un 
periodo in cui non era ancora 
esploso il movimento sludente-
sco e fra i giovani c'era con-
fusione, sbandamento ideale, 
tanto da mettere in discussio-
ne perfino fra alcuni giovani 
comunisti il grande patrimo-
nio ideale di Gramsci e di 
Togliatti. Anche all'interno del 
Partito c'era stato un dibatti-
to che aveva toccato punti 
centrali, essenziali della no
stra storia e delta nostra stra-
tegia di avanzata al sociali-
smo: lotta per le riforme e 
lotta democratica, alleanze 
della classe operaia e ruolo 
delle forze politiche, i trava-
gli e le contestazioni all'in-
terno del mondo cattolico, il 
carattere di massa, popolare, 
nazionale. del Partito. Su tut
te queste questioni, il giovane 
socialista Alberto Scandone 
aveva discusso con i suoi e 
con i nostri compagni, anima-
tamente, combattivamente, 
con posizioni giuste. 

Quando venne nel Partito, 
Alberto non si trovo quindi a 
disagio come chi veniva da 
altre esperienze, da altri fi-
loni culturali e politici, ma, 
anzi trovo naturale portare 
avanti in maniera viva e crea-
tiva la politica di Togliatti e 
di Longo. . 

In Sicilia, Alberto lavoro in 
un giornale autonomista, le-
gandosi subito non solo alia 
redazione, ma ai compagni 
siciliani e al mondo politico si-
ciliano. La sua prontezza po
litico, la sua cultura e la sua 
straordinaria passione, ne fe-
cero un combattente della 
causa siciliana e meridionale, 
che portava non solo sulle co-
lonne del suo giornale, ma nel 

Partito una nota di freschez-
za e di vivacita. 

Rapidamente, Scandone di-
venne uno dei compagni piu 
stimati, un giornalista affer-
mato, un interlocutore attento 
e intelligente di quegli uomini 
che. nel campo della politico, 
della cultura, in questi anni 
difficili e tormentati della Si
cilia. cercavano di dare uno 
sbocco alia crisi dell'isola. Al-
laccio cosi infinite relazioni 
con uomini politici. con gli 
ambienti migliori del mondo 
cattolico e della cultura, re
lazioni che mantenne anche 
dopo, quando la Direzione del 
Partito lo chiamd a lavorare 
presso il suo Ufficio stampa. 

A Roma. Alberto diven-
ne un collaboratore intelli
gente. pronto, appassionato, 
della Direzione. Egli scriveva 
con rapidita, semplicita, chia-
rezza veramente eccezionali. 
La mattina, dopo aver letto 
t giornali, sapeva cogliere con 
straordinaria immediatezza le 
questioni essenziali e indicar-
le con un commento che era 
sempre puntuale. La sua ca
pacita di lavoro era notevolis-
sima; continuava a collabo-
rare, con una nota politica 
giornaliera, al quotidiano pa-
lermitano; scriveva continua-
mente sul/'Unita. su Rinascita 
e su altre pubblicazioni. E 
scriveva portando un contri-
buto, un arricchimento, uno 
stimolo nuovi; scriveva e stu-
diava, leggeva e meditava, 
tanto che alcuni suoi articoli 
sul mondo cattolico, sulla 
Chiesa, sulla DC, reslano cer
tamente fra le cose migliori 
che in questo campo siano sta
te scritte. Ancora alia vigi
lia di questa campagna elet-
torale aveva preparato, per 
la Scuola di Partito, un sag-
gio sui recenti sviluppi del 
movimento cattolico che i e 
restera uno strumento prezio-
so di conoscenza e di orienta-
mento. 

A questo lavoro Alberto ac-
coppiava la sua attivita di 
conferenziere, di oratore. di 
animatore; in definitiva, di di
rigente del partito. 

Qualche mese addietro, il di-
rettore de L'Ora gli aveva 
proposto di ritornare al gior
nale con nuove funzioni e mo
ve responsabilita. Egli parld 
con me lungamente della pro-
posta fattagli da Nistico, per 
dirmi che voleva invece re-
stare ancora qualche anno a 
lavorare presso la Direzione. 
Poi avrebbe voluto tornare in 
Sicilia, ma non soltanto co
ne giornalista, bensi per la
vorare pienamente nel Parti
to, in una Federazione. < Del 
resto — mi diceva — non ho 
nemmeno trasferito la mia 
residenza a Roma, e in Sici
lia verro per dare il mio vo
to ». Alberto, invece, non e ar-
rivato; e con lui non sono ar-
rivati altri cari compagni, tra 
cui Angela Fais, Carlo Co-
lajanni e il compagno Ricci. 

Lo abbiamo aspettato inra-
no, compagni e amid, e oggi 
lo piangono tutti quelli che lo 
conobbero, perche chi lo co
nosceva non poteva non amor-
lo. Egli ci lascia un gran vuo-
to. ma anche un grande inse-
gnamento. e lo lascia non so
lo ai giovani; si pud lavorare 
nel partito con umilta, dando 
ovunque un contribute, solo se 
la lotta politica e sempre sor-
retta da una grande passio
ne ideale, da un grande im
pegno morale, da un rigoroso 
costume comunista, da una 
passione per le cose che si 
fanno. Alberto seppe dare tut
to questo, e per questo egli 6 
stato un militante e un diri
gente comunista, un combat
tente instancabile della causa 
della democrazia e del socfa-
lismo. 

Emanuele Macaluso 


