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II discorso di Longo per i 70 anni del segretario generale del PCI 

Nel pensiero e nell'azione di Togliatti 

.'elaborazione della via 
italiana al 

Diamo qui un resoconto 
del discorso pronunciato 
dal compagno Luigi Lon
go, vicesegretario generale 
del PCI, alia manifestazio-
ne di ieri a Roma per il 70. 
genetliaco del -compagno 
Togliatli. 

Longo ha esordito espn-
mendo al compagno To. 
gliatti, a nome del C.C. e 
della C.C.C., il saluto af-
fettuoso e l 'augurio di lun-
ga vita di tutti i comunisti 
e tutti i democratic!. < Set-
tant 'anni di vita — ha con-
t inuato Longo — cinquan-
t 'anni di milizia comunista 
cnstituiscono un*esisten7a 
clie si identifica con la vita 
stessa del Parti to e ne se-
gna i punti decisivi. Ma il 
contr ibuto dato dal compa-
gnfj Togliatli alia lotta po
litica e sociale va ol t re i 
confini s t re t tamente di 
part i to e dello stesso mo-
vimento operaio e demo-
cratico >. Il patrimonio oo-
litico e cul turale accumu
la te dal compagno Togliat-
ti in tut ta la sua vita e in 
effetti divenuto patrimonio 
non solo del part i to e del 
movimento operaio e de -
mocratico ma della cultura 
nazionale e internazionale. 

I t * * * imzio 

a fianco 
* • 

iff Gramsci 

Longo ha tracciato quin-
di un rapido quadro del-
l 'at t ivita politica di To-
gliatti, dall 'inizio della sua 
milizia a fianco di Gram
sci. Eglj ha ricordato l'opp-
ra di Gramsci e di Togliat-
t i . orientati dall 'esempio 
della Rivoluzione d'Otto-
b r e e dal l ' insegnamento di 
Lenin, per dare al movi
mento operaio italiano una ' 
piii sicura coscienza rivo-
luzionaria e piu efficaci 
s t rument i di lotta. Tappe 
principal! di questo sforzo. ' 
basato sulla ricerca critica 
delle contraddizioni e dei 
limiti dello sviluppo stori-
co italiano, furono 1'azione 
svolta dopo il Congresso 
di Livorno per l iberare il 
Par t i to da ogni residue 
massimalista e bordighiano 
e il Congresso di Lione. 
nei cui document! furono 
definite, con rigore scien-
tifico, le forze motrici del
la rivoluzione italiana. 

Longo ha proseguito sot-
tol ineando il contr ibuto de-
cisivo recato da Togliatti 
all 'elaborazione della gran-
de svolta della politica co-
munista nella lotta contro 
il fascismo e contro la pre-
•parazione della guerra im-
perialista. proclamata al 
VII Congresso del l ' Interna-
7ionale. Quella svolta — ha 
det to Longo — porto alia 
ricca esperienza del Fronte 
Popolare e della lotta a r -
mata contro il fascismo in 
Spagna: preparo politica-
mente e organizzativamen-
t e i popoli alia lotta a rmata 
uni tar ia contro gli oppres
sor! e gli occupanti nazistl 
e fascist!. Tn Italia, sotto la 
guida diret ta del compagno 
Togliatt i . il nostro par t i to 
fu la forza Jecisiva e diri-
gente nella Resisten7a par-
t ieiana. nella insurrezione 
nazionale. nella lotta pe r la 
Repubblica e nell 'elabora-
zione della nuova Costitu
zione. 

Questa esperienza unita
ria — ha continuato Longo 
— venne post a nel dooo-
piierra dal comoagno To
gliatti a base della politica 
di avanzata democrat ira 
verso il ' socialismo. ci^e 
della via italiana al SOCJI-
lismo. Glj d e m e n t i della 
elaborazione di ouesta noli-
tica. che e stata definita 
con estrema precisione a; 
nostri ultimi t re ennsre-??! 
di nart i tn. dnno il XX Con
gresso del PCUS. snno og-
gi al centra del dibat t t to 
politico e ideoloffico in cor-
so nel movimento o n e r r n 
p comuni^ta non «olo ils-
lin^n ma del mondo intern 

F* <u] contributo per«o-
nale del comnarno Toel i i t -
ti — ha affeTiptn T^npo 
— che io vo^lio In questa 
occasione a t t i rare l 'atten-
slone del compagni, anche 

perche nel dibatt i to in 
corso i termini di questa 
elaborazione ' non sono 
sempre esa t tamente consi-
derat i e qualche volta sono 
anche a r ta tamente defor-
mati e falsificati E' soprat-
tutto interessante conside-
rare in proposito — ha pro
seguito Longo — come il 
compagno Togliatti , in tut
ta la sua opera politica e 
teorica, ha sempre posto il 
problema del modo in cut 
il parti to marxis ta deve af-
frontare la questione della 
rivoluzione sncialista. 

Qui Longo ha citato una 
polemica sostenuta da To
gliatti sull 'fJrdtne Nuovo 
nel lontano giugno 1920 a 
proposito iM un balordo 
progetto di costituzione dei 
Scviet in Italia, osservan-
do come quella polemica 
contiene molti spunti chP 
si at tagl iano a coloro che 
in questi ultimi tempi op-
pongono alia nostra politi
ca proposte di costituzione 
di nuovi organi di potere, 
prospett ive di doppio po
tere che non si sa bene da 
quale realta dovrebbero 
sgorgare ne su quah stru
menti appoggiarsi. « Anche 
noi diciamo — rispondeva 
allora Togliatti — che biso-
gna oggi pensare a costitui-
re lo Stato socialista. agire 
per far sorgere gli organi-
smi elementar i di esso, ma 
crediamo vano questo pro-
gramma ed inuti le questo 
lavoro se non lo si intende 
nel modo esatto, l 'unico 
possibile e coerente; se non 
lo si intende come eserci-
zio di una azione continua 
ed organica diret ta a mo-
dificare la na tura dei rap-
porti sociali ». E prosegui-
va: « Essere concreti vuol 
dire per noi a iu tare questo 
passaggio. questa trasfor-
mazione, finche sul luogo 
stesso del lavoro la lotta 
delle c lass i . diventi crea-
trice di nuovi rapporti so
ciali... Il problema della ri
voluzione e tut to qui . e il 
problema di far d iventare 
rivoluzionaria in modo per-
manente una grande massa 
umana. Per il rivoluziona-
rio quarantot tesco, per il 
blanquista, anche, in un 
certo senso, per il socialista 
" seconda internazionale ", 
e un problema di pro pa-. 

t ganda orale, di proseli t i -
smo di par t i to . Per il 
marxista, per il comunista, 

• cioe per il socialista che 
e sulla diret t iva della Ter-
za Internazionale, ... 6 il 
problema di creare un si-
stema organico nel quale 
gli uomini s i an 0 portat i a 

( en t ra re in modo spontaneo, 
pe r l 'evoluzione stessa che 
vengono subendo i rapporti 
sociali. d ie t ro lMmpul«o 
delle forze che reggono 
tut to 1'organismo della so-
cieta *. 

Questo, ha osservato 
Longo, e il lett motiv di 

- tu t ta la preparazione po
litica e ideologica della 
creazione del Par t i to ci>-
munista, sono i concetti 
che s tanno alia base della 
piattaforma politica scri t ta 
da Gramsci e approvata 
dalla seziope socialista to-
rinese, che. su suggeri-
mento di Lenin, il II Con
gresso dell'Internazional** 
indico come il documents 
da porre a base del Con
gresso di Livorno. Citando 
altri passi dello scri t to di 
Togliatti sui pericoli del 
rivoluzionarismo parolaio. 
Longo ha osservato come 

" in essi si r i t rovino gli Stessi 
concetti svi luppati da I-e-
nin nel famo-o scr i t to: 
« L'estremismo malat t ia in
fantile del comunismo >. 

F ra Faltro. Lenin osser 
vava in quell 'opuscolo che 
€ il r ico-oscimento del 
marxismo da solo non ba-
sta ad evi ta re gli erron. . . 
il compito consiste o«me 
sempre. anche qui . nel sa-
pere applicare i principi 
generali e fondamentali 
del comunismo. e quella 
pecu/inrifri dei rapporti 
t ra le classi e i part i t i . e 
quella peciilinrifd nello 
sviluppo obiett ivo verso 
il comunismo. che e pro
pria di ciascun paese e 
che bisogna saner studia-
re. t rovare, indovinare». 

Longo ha proseguito no-
tandn come lo sforzo per-
manente per s tudiare la 
peculiarita dei rapporti 
fra le classi e parti t i in 
Italia, questo lavoro di ri 
cere a e di studio dei pro
blem i che sorgevano via 

, via dalla real ta italiana, 

questo impegno di adegua-
mento della politica e del-
l'azione del parti to alle 
condizioni della lotta in 
Italia venne continuato 
dopo l 'arresto di Gramsci 
soprat tut to per iniziativa 
del compagno Togliatti. 
Esso e proseguito nella lot
ta contro il fascismo, nel
la ricerca dei modi per ar-
r ivare alle masse lavora-
trici giovanili irreggimen-
tate dal fascismo; duran te 
la Resistenza e la guerra di 
Liberazione; durante la 
lotta per la Costituzione, 
per la sua difesa e attua-
zione. E* il lavoro — ha 
detto Longo — che ha por-
tato all 'elaborazione gene-
rale della via italiana al 
socialismo, e dei problemi 
relativi alia coesistenza 
pacifica, alle riforme di 
s t ru t tura , alia difesa della 
pace e della democrazia. 

Si e sempre t ra t ta to pe-
rd — ha precisato Longo 
— di una ricerca non fine 
a se stessa, ma ricerca di 
combattente che deve sa-
per unire la conquista 
teorica alia pratica uvolu-
zionaria, condizionare la 
una aU'altra, fonderle in 
una sola tensione intellet-
tuale, politica, morale. II 
pericolo contro il quale il 
compagno Togliatti non si 
e mai s tancato di met te re 
in guardia e quello « di li-
mitarsi alle formulazioni 
general! di principio e non 
sapersi muovere, nella 
realta, con un'azione effi-
cace >, di cr ipetere ad ogni 
passo la parola rivoluzio
ne, rivoluzione > e di non 
vedere come stanno con-
cre tamente le cose, e non 
riuscire a fare ader i re a 
questa realta la nostra 
azione. Questo richiamo di 
Togliatti fu particolarmen-
te prezioso duran te tu t to 
il periodo • deH'illegalita, 
perche esso non solo ave-
va valore di principio, ma 
era un aspetto della stes
sa lotta che si doveva so-
s tenere dent ro e fuori del 
parti to, per far riconosce-
re la necessita di avere, 
anche nelle difficili con
dizioni di allora, una « po
litica > e un*« azione » an-
tifascista che spingessero 
almeno gli element! e i 
gruppi piii audaci a porsi 
su un nuovo schieramento 
di opposizione e di lotta. 

Vent'anni 
• • • « • « • • 

di lotta 

antifascista 
Sembrava allora — ha 

det to a questo punto Lon-
igo — che le nostre forze 
e i nostri mezzi fossero 
t roppo esigui: eppure, se 
esaminiamo il punto cui 
si -arrivo dopo vent 'anni di 
ininterrot ta resistenza e 
lotta antifascista condotta 
dal nostro part i to, vedia-
mo che quegli anni di eroi-
smi e di sacrifici senza li
mit i hanno da to politica-
mente e organizzativamen-
te risultati di eccezionale 
valore e portata. All'inizio 
de l fascismo eravamo poca 
cosa; alia caduta del fasci
smo il nostro part i to non 
solo era alia testa della re
sistenza a rmata , ma la sua 
iniziativa politica determi-
nava e influenzaVa I'azto-
ne di tut t i gli altri parti t i . 
Dopo aver ricordato la co
stituzione del governo di 
unione nazionale di Saler
no, avvenuta per iniziativa 
di Togliatli . il referendum 
istituzionale, la Costituen-
te, cioe i momenti della 
nuova storia italiana in cm 
il PCI ha avuto una fun-
zione de te rminante e diri-
gente. Longo ha affermato 
che questo e s tato il n -
sul ta to dell 'azione ideale e 
politica. organizzativa, di 
educazione e formazione 
dei quadri svolta dal par
t i to negli anni della dit-
ta tura 

Questa ricerca di una 
via d i ' a v a n z a t a verso il 
socialismo ' che sgorgasse 
dalle aspirazioni e dalla 
lotta del popolo e fosse il-
luminata dall 'esperienza 
internazionale e dalla teo-

fa' 

ria marxis ta - leninista, e 
stata l 'oggetto di tut ta la 
elaborazione politica del 
compagno Togliatti e di 
tu t to il lavoro del nostro 
Part i to . 

< E* impossibile — ha 
continuato Poratoie — con-
cepire realisticamente la 
avanzata verso il sociali
smo al di fuori del tessuto 
della societa nazionale e 
della sua vita democratica, 
della lotta per obiettivi che 
interessino tutti i lavora-
tori, tu t to il popolo Solo 
dei ciechi set tari . percio, . 
possono at taccare la nostra 
concezione della via ita
liana al socialismo. Si te-
me. sj dice, che il movi
mento operaio perda la co
scienza della necessita del
la lotta di classe rivoluzio
naria, tenda ad integrarsi , 
consapevolmente o di fat-
to, come forza subal terna 
nel sistema capitalistico. 
Ebbene, il compagno To
gliatti ha risposto a questi 
t imori. Non le riforme — 
egli ha det to — sono peri-
colose: a certe condizioni. 
anch'esse sono un modo di 
avanzata verso il sociali
smo. sia pure graduale . Lo 
divengono solo quando la 
lotta viene condotta alia 
maniera dej riformisti, iso-
lando»cioe le singole rifor
me dal complesso della lot
ta per superare il regime 
capitalistico. 

< Nella condizione italia
na, dunque , la lotta pe r le 
r iforme economiche e poli-
tiche e d ' importanza fon-
damenta le : come c'insegna 
Tesperienza, essa offre.in-
fatti vasti camp'i d 'azlbn^ 

er la realizzazione di 
arghe coalizioni di forze 

sociali e politiche, fa avan-
zare la coscienza e l'orga-
nizzazione delle masse ope
ra ie, popolari e democra-
tiche, fa. esplodere violen-
ti contrast i e contraddizio
ni fra le forze che sosten-
gono il potere borghese e 
monopolist ico. 
' « Sappiamo che in ogni 
rivoluzione la J questione 
fondamentale e quella del 
potere s ta tale . Ma il pro
blema e proprio questo: co
me porta re il proletar ia te 
alia posizione di classe diri-
gente nel le concrete condi
zioni in cui esso opera? La 
quest ione non sj risolve 
con citazioni teoriche o ri-
chiamando esperienze al-
t rui , ma intervenendo ogni 
giorno, nelle condizioni 
date e sulla base della pro
pria esperienza. sui pro
blemi posti dall 'evolversi 
della si tuazione e dal pro-
gredi re della lotta. La que
stione si risolve facendo 
sca tur i re dalle lotte di ogni 
giorno un'azione politica 
tesa a m u t a r e le basi di 
classe dello Stato, a modi-
ficare progressivamente gli 
squil ibri interni e le s t rut-
ture , che non sono immu-
tabili , ma risultato della 
lotta di classe che si svol-
ge nel seno stesso della de
mocrazia. 

€ Il dominio del sistema 
capitalistico — ha affer
mato Longo richiamandosi 
alle Tesi del nostro X Con
gresso — ha oggi estensio-
ne e forme tali per cui non 
e possibile spezzarlo sen
za inserirsi nello Stato , 
senza contras tare e com-
ba t te re in questa sede la 
scelta delle classi domi-
nant i , senza guidare in 
questa lotta la classe ope-
raia ad assumere sempre 
piu una funzione dir i-
gente *. 

Longo poi e venuto ad 
esaminare il contr ibuto del 
compagno Togliatti all 'esa-
me della questione della 
pace e della guerra . Dopo 
aver r icordato che Togliat
ti fu il relatore al VII con
gresso de i r in ternaz ionale 
proprio su questo proble
ma, Longo ha ricordato i 
termini nuovi in cui il pro
blems si pone oggi. « l T n 
conflitto armatn tra s ran-
di potenze porterebbe a J 
un conflitto mondiale che 
sarebbe cer tamente com-
ba t tu to con le armi nu-
cleari. Questo vuol d i re 
che sj ar r iverebbe, in po-
chi secondi, a distruzioni 
totali e indiscriminate, che 
colpirebbero tu t te le pari i 
del mondo ». Di fronte ad 
una simile spaventosa pro-
spett iva. Togliatti ha pre
cisato che « la pacifica coe
sistenza e, non solo per gli 
Stati socialist!*, ma per 
quell! capitalistic"! e per 
tut ta Tumanita, una neces
sita indispensabile >. 

Anche per questo. ha 
proseguito Longo, la guer-

ra puo e deve essere evi-
tata, non at t raverso I'equi-
librio del terrore, ma at
traverso il disarmo tutale 
e generale, la pacifica com-
petizione fra gli Statj e la 
soluzionp negoziata del!e 
questioni controverse: ob-
biettivi che vanno raggiun-
ti con una grande lotta 
delle masse operaie e po
polari insieme a tu t te le 
forze amanti della pace. 

E' su queste questioni 
che, soprat tut to nell 'ulti-
mo anno, si e sviluppata 
una controversig vivace 
nel movimento operaio co
munista internazionale. 

« La guerra, si dice, non 
puo essere evitata perche 
cio vorrebbe dire che P 
cambiata la natura dell 'im-
perialismo; la pacifica coe
sistenza non puo essere ac-
cettata. si dice, perche cio 
vorrebbe dire condannare 
anche le guerre giuste dei 
popoli in lotta per la pro
pria indipendenza >. Non e 
vero. ha detto Longo a 
questo punto. perche 1'im-
perialismo, pur non essen-
do cambiato di natura , non 
e piii in condizioni, pero 
dj poter fare quello che 
vuole. anche se non e una 
t igre di carta. Quando par-
liamo di pacifica coesisten
za. noi non intendiamo il 
mantenimento dello status 
quo. ma pensiamo anzi che 
una situazione di pacifica 
coesistenza non puo che fa-
vorire la lotta dei popoli 

% contro i propri oppressori . 

/ cattolici 

e la lotta 

per fa pace 

Ricordate le affermazio-
ni in questo senso fatte da 
Togliatti al X Congresso 
del PCI, Longo ha rilevato 
che la lotta per la pace de
ve tendere a raccogliere in 
un nuovo slancio comune 
tutt i coloro che avversano 
la guerra , e che in questo 
campo un posto particola-
re spetta alia Chiesa e alle 
organizzazioni cattoliche. 
E' piu che mai a t tuale lo 
augurio pronunciato da 
Togliatti gia dieci anni fa 
per un incontro del mondo 
cattolico e del mondo so
cialista. D'allra par te , ha 
continuato Longo, la ricer
ca di una via italiana al 
socialismo non - puo non 
prendere in considerazione 
quelle forze cattoliche che 
sentono necessario un pro-
fondo r innovamento. Dopo 
essersi r iferi to alle recenti 
prese di posizione della 
Chiesa, Longo ha sottoli-
neato come Gramsci e To
gliatti abbiano sempre pre-
s ta to la massima attenzio-
ne agli orientamenti ideali 
e organizzativi delle masse 
cattoliche e abbiano sem
pre cercato il contat to e la 
collaborazione con ~ i loro 
esponenti - piu •' avanzati . 
Dalla situazione e dalla 
coscienza delle masse, ha 
esclamato Longo, sorga 
un'esigenza di uni ta e di 
lotta che rompa il blocco 
di potere intorno ai mono-
poli e crei Ie condizioni di 
un nuovo blocco, apra la 
s t rada alia pace e al pro-
gresso. *" . 

Venendo, quindi, a par-
la re del contr ibuto di To
gliatti al lavoro di 0 rganiz-
zazione e di direzione del 
part i to. il compagno Longo 
ha ricordato le difficolta 
imposte dalle durezza del
la lotta antifascista all 'at-
tivita Jllegale del parti to. 

affermando che anche allo
ra i problemi organizzativi 
riftettevano < gcnerali pro
blem! di or ientamento e 
di lotta >. Riferendosi, an-
cora, alle questioni sorte 
dopo la liberazione per co-
st i tuire, nelle nuove con-* 
dizioni politiche e di lavo
ro. un part i to comunista di 
c tipo nuovo > s t re t tamen
te legato alle masse, il 
vicesegrctario del PCI ha 
posto in risalto il contri
buto « prezioso e risnluti-
v o » di Togliatti. E ricor-
dandone infine le qualita 
umane e la ricchezza cul
turale , Longo ha concluso: 
< Questo e Togliatti , l'ami-
co. il compagno, il mae
stro*. 

La risposta di Togliatti 

Fedelta alia 
classe operaia 

Dopo il discorso del com-
imgno Lotujo ha preso la 
parola, per rispondere agli 
auguri ed alle parole affet-
tuose rivoltegli. il compagno 
Palmira Togliatti. 

Compagni. amici — ha det
to il segretario generale del 
PCI — io vi chiedo scusa se 
nelle poche parole che' diro 
sentirete un certo imbaraz-
zo, una certa confusione. Non 
ci si esprime facilmcnte. in 
queste occasioni, per molti 
motivi; non soltanto perche 
molte delle cose che vengo
no - dette non concordano 
completamente - con quella 
modestia che dovrebbe esse
re una qualita del militante. 
del dirigente comunista, ma 
anche perche le circostanze 
che vengono rievocate non 
possono non riempire Vanl-
mo non soltanto di ricordi. 
ma anche di commozione. 

11 dirigente di un partito. 
e soprattutto U dirigente di 
un partito rivoluzionario, ha 
bisogno di sentire intorno a 
se questa adesione umana 
questa amicizia. questo af-
fetto. II dirigente di un par
tito rivoluzionario. non deve. 
non pud mai essere — punt 
se no! — un uomo solo'. 11 
giorno che vi fosse un uomo 
solo alia testa del partito. 
un uomo che comanda. che 
si fa obbedire. che impone. 
come si dice, la propria vo-
lonta. questi non sarebbe piii 
un dirigente di un partito del 
popolo. di un partito rivolu
zionario".' • 'S -, • 

Vorrei perd 'sottolineare 
che il lavoro di orgamzzazio-
ne e di direzione politica non 
richiede soltanto uno sforzo 
divolontd. Esso richiede an
che un impegno che investe 
tutta la nostra persona, un 
impegno intellettuale eun 
impegno morale, di scelte po
litiche su problemi alle volte 
difficili. per riuscire a tener 
fede sempre ai nostri prin
cipi e agli ideali per t quali 
noi combattiamo. per com-
prendere le nuove realta e 
•ner elaborare una linea po
litica - che possa essere se-
nuita' dalle grandi masse. 
Questo non si ottiene se non 
attraverso il contatto con ali 
uomini, con i militanti del 
partito e i lavoratori. Percio 
sentire. come militante co
munista. I'attaccamento, Vaf-
fetto dei compagni. degli opc-
rai, dei lavoratori. non e sol
tanto una cosa che conforta 
ma una necessita della no
stra vita e della nostra azio
ne • quotidiana. Gramsci era 
per questo un grande esem-
pio: e io credo che nei lun-
ghi anni da lui trascorsi nel 
carcere la cosa di cui ha sof-
ferto mapgiormente sia-stata 
soprattutto Vassenza del con 
tatto vivente con la classe 
operaia. con gli uomini vivi 
con i quali • aveva lavorato 
e combattuto c a cui aveva 
legato la provria esistenza. -. 

Qnanto a me — ha prose
guito Togliatti — gli anver. 
fori quasi mi rimproverann 
di aver vissuto a lungo; di-
cono che sono vecchio. come 
se questo potesse ofjendcrmi 
Vivere a lungo non e meri-
to. tie colpa, ma una legae 
della natura. E. d'altrn par
te. a coloro che lo dicono. e 
qualche volta sento che lo 
dicono con malanimo. vonlio 
ricordare che e'e stato qual 
cuno che questa esistenza hn 
cercato di troncarmela. ma 
non e'e riuscito. -

Se io quardo al passato. 
cid che piii mi colpisce ro-
no le profonde trasformazio-
ni che hanno avuto luogo 
nel nostro paese. Per dve 
volte, in questo periodo di 
tempo, esso e stato spazzato 
da una guerra micidiale, chr 
Vha coperto di rovine, di-
struggendo milioni di vite 
Sono cambiate molte cose: ci 
sono stati un progresso deVe 
forze produttire, Vavanza*a 
in determinati settori. le 
nuove tecniche. le scoperle 
della scienza. Tuttavia. mal-
aradn questo, e'e un elemcn-
to permanente: questo pm-
fondo contrasto tra le classi. 
Vostilita della classe dirigen
te del nostro paese. non ver
so il progresso tecnico, ma 
verso il progresso sociale. Le 
cose che Gramsci scrirevn 
intorno al '20 snno vere an 
che adesso; esitle una crisi 
della societa italiana. nnn 
crisi che la guerra ha accele-
rato e approfondito Da una 
parte vi sono uno Stato cui 
manca Vodesione de'le qran-
di masse e una classe diri~ 
gente incapace di conquistar-
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glielG, dall'altra parte vi so
no milioni di lavoratori che 
si sono venuti risvegliando 
alia vita politica e chicdono 
di prendere parte attiva ad 
essa, vogliono diventare la 
base di uno Stato nuovo. 

Vi e, da una parte, un si
stema . economico che non 
riesce a soddisfare I bisogni 
elementari della maggtoran-
za della popolazione, perche 
e costituito per soddisfare 
ali interessi di alcune rtstreu 
te categorie di prioilegifitt; 
dall'altra parte vi sono mi
lioni di lavoratori che non 
possono piu vivere se questo 
sistema non viene modifica-
to dalle fondamenta. Esisto-
no ancora, dunque, nella so
ciety italiana, gli stessi de
menti di allora. 

Cio che lo perd considero 
come decisivo per tutto V 
periodo della m ' a esistenza 
e stata la presenza del no
stro Partito, questa • forza 
che e partita da una scissio-
ne del vecchio movimento 
socialista e che e ' andala 
avanti, ha saputo combattc-
re, ha saputo essere alia te
sta delle lotte vittoriose del 
popolo italiano per la *na H-
bertA. Quando ci dicono che 
siamo un partito vecchio, noi 
non re ne vergogniamo, non 
ci mettiamo it belletto, non 
andiamo dicendo che abhia-
mo soltanto vent'anni. No. 
perche non e vero. 

NoT non facciamo come i 
dirigenti democristiani che, 
dicendo che hanno solo venti 
anni, rinnegano qualcosa di 
sostanziale • del - movimento 
politico dei cattolici italiam, 
doe quella rivolta di masse 
popolari contro le strutture 
reazionarie dello Stato libe
rate, che e stato un vanto del 
movimento cattolico, e il con
tributo che anche i cattolici 
hanno dato alia lotta contr-j 
il fascismo. Rinnegano, dun
que. una parte di se stessi. 

Per parte nostra, d presen 
tiamo al popolo come un 
partito che si e costituito a 
Livorno nel '21, ma la cui 
formazione politico parte da 
qualche decennio prima, da 
quei primi movimenti operai 
che culminarono, nel '92, con 
la • costituzione, del Partito 
socialista. 

E ci ricolleghiamo anche 
alta storia. alle lotte, ai con
trasti interni del vecchio par
tito socialista, perche in es
so eravamo presenti, era pre-
sente la nostra forza, Vavan-
guardia della classe operain. 

Per questo si pud dire che 
noi siamo un partito che ha 
dietro di se decenni di esi
stenza, di vita e di lotta; ma 
siamo un partito giovane 
perche la vita e sempre qual
cosa di giovane, e sempre 
qualcosa che si rinnova. 

Nel periodo che va dal 
1910 al 1914, fu Gramsci che 
ci educo al marxismo viven
te, non al marxismo delle for. 
mule; d educo al ~ marxi
smo inteso come ricerca del
le condizioni reali della vita 
degli uomini e delle trasfor-
mazoini che si attuano per la 
spinta che viene dalle forze 
produttive, dall'organizzazio. 
ne, dalla volonta degli uo
mini. -; • " ' 

Questa e la concezione al
ia quale noi arrivammo, an
che se non fu facile, poiche 
il pensiero marxista in Ita
lia non era allora affatto svi-
luppato, e, anche se si guar-
dava all'Europa, il pensiero 
dei comunisti russi, dei bol-
scevichi era poco noto nel 
nostro Paese. • Quello che 
mancava era I'unita della ri
cerca - e della lotta. I'unita 
della teoria e della pratica. 
II Partito sodalista era il 
partito di avanguardia della 
classe operaia, ma noi sa-
pevamo the i suoi indirizzi 
ideali non corrispondevano 
ancora a cid che avrebbe do-
vuto costituire la spinta de-
cisiva alia soluzione del pro
blema attorno al quale ci af-
faticavamo, • al movimento 
reale delle masse, alta lotta 
dei lavoratori italiani: lotta 
che si sviluppo, durante e 
dopo la guerra, nelle fabbri-
che per cercare di creare 
nuclei di potere. lotta per il 
potere che si apri con ' la 
profonda crisi del primo do-
poguerra. 

Poi venne la sconfitta del 
1920, venne quella che vor
rei chiamare la sconfitta-vit-
toria del-congresso di Livor
no: sconfitta perche" non riu-
scimmo ad avere Vadesione 
della maggioranza dei lavo
ratori socialisti. Ma, in pari 
tempo, vittoria perchi da 
quel congresso usci vera-
mente un' avanguardia di 
combattenti, i quali sapeva-
no che il nostro cammino 
sarebbe stato lungo. penoso. 
difficile, e sapevano anche 
che la strada giusta forse non 
Vavrebbero trovata subito. 
Perd giusto era Vorientamen-
to ideale, il punto di parten-

za, la spinta, questo entusic-
smo che ci animava. 

Consentitemi di ricordare 
un altro momento, uno dei 
piii commoventi momenti 
della storia del nostro parti
to. Quando il partito ven-
r.c dichiarato illegale e fu
rono proclamate le leggi ec-
cezionnli, quello che ci fu al
lora tra noi non fu timore, 
ci fu quello che io chiame-
rei I'cntusiasmo dell'illegali-
fd / nostri compagni si but-
tarono nella lotta Wegale 
con la certezza e con la con-
vinzione che quella era la 
strada giusta, che ci mante-
neva collegati con le masse 
popolari. 

lo ricordo molti di coloro 
che furono gli esponenti del 
nostro movimento in quel pc . 
riodo: molti di loro sono an
cora nel nostro partito e non 
possono piii dare tutto quello 
che vorrebbero; molti sono 
scomparsi II ricordo di qw-
sti compagni I'ho sempre pri?-
senfe perche so che queUa 
fu una delle tappe decisive 
di un partito che non va mai 
indietro, che in tutte le con
dizioni afjronta Vavversario, 
va avanti anche sapendo che 
questo costa la liberta, costa 
dieci anni di carcere e puo 
costare la perdita dcll'csi-
stenza. , 

Noi provammo il nostro 
partito al tempo della guerra 
di Spagna, nella resistenza 
antifascista, nella guerra di 
Liberazione, come ha ricor
dato il compagno Longo. 11 
nostro entusiasmo ci ha co«-
sentito sempre di dare un 
contributo decisivo alia causa 
del • rinnovamento democra
tic del 'nostro paese. 

Perd oggi — ha proseguito 
Togliatti — Ie cose sono mol-
to diverse. Diversi, soprat
tutto, sono i giovani, perche 
i giovani oggi hanno diverse 
condizioni di vita. Un oio-
vane operaio, un giovane stu-
dente pud facilmente avere 
accesso ai piii ampi orizzonti 
della vita politica e della vita 
sociale. Pud conoscere un 
paese socialista, pud cono
scere un paese come la Re
pubblica di Cuba che marcia 
verso il socialismo, pud co
noscere un paese come VAl
geria, pud avere davanti a se 
il quadro di questo mondo il 
quale sta prendendo dimen-
sioni nuove. Oggi il giovane 
pud impadronirsene, pud 
non soltanto studiarlo ma 
pud sentirlo come cosa vi
vente. i • 

Questo deriva dal grande 
movimento liberatore di cui 
noi comunisti siamo all'avan-
guardia. Questo li impegna 
al lavoro, li impegna a dare 
il loro contributo a questa 
forma di progresso. 

Il mondo, ripeto, prende 
dimensioni nuove: e noi sia
mo uno dei partiti che piu. 
ha fatto per riuscire a capire 
quali esse siano. La neces-
sitd assoluta di evitare la 
guerra per salvare Vumanita, 
la necessita che le forze del 
lavoro abbiano accesso pie-* 
namente alia direzione dello 
Stato e alia direzione delta 
vita economica e politica del 
paese, la necessita che lutti 
gli uomini, a qualunque ca-
tegoria appartcngano, « l i -
berino dalla costrizione, dal-
Vavvilimento a cui li costrin* 
gono anche le societa piu-
pronreditfc ne i r a t tua le ordi-
namento capitalistico, fonda-
to sullo sfruttamento dell'uo-
mo da parte dell'uomo. 

Ecco do che abbiamo fat
to, compagni, e scusatemi se 
ho parlato di cose che ri~ 
guardano la mia esistenza, 
un'esistenza che e stata tut
ta dedicata a seroire la cau
sa del nostro partito. 

Sono certo che noi siamo 
una forza tale che ha davan
ti a se un avvenire sicuro. £* 
concludo dicendo: compagni, 
state certi che fino a che io 
potrd dare un contributo al 
lavoro, alia lotta, alia dire
zione di questa grande forza 
che avanza e che ha il com
pito di liberare il nostro 
paese da ogni forma di 
sfruttamento, di oppressione, 
di servitu, vi profonderd tut
te le mie energie. 
, to ho un'ambizione, com

pagni Che quando avrd • 
scorn pari re si possa dire di 
me: aveva scclto una strada 
dura, difficile, ma e andato 
avanti e non ha mai mmn-
cmto. 
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