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II discorso del compagno Togliatti 
(Continua dulla 1.) 

tiche sopravvenute' nella 
situazione del nostro pae
se, il passaggio dalle strut-
ture dl un paese agricolo-
industriale a quelle di un 
paese industriale-agricolo, 
gli squilibri, le contraddi-
zioni, i contrast! legati a 
tutta la situazione oggetti-
va. Questo ci ha portati a 
deflnire meglio anche i 
compiti politic! del nostro 
partito: ebbene, anche da 
questa piii attenta defini-
zione della situazione del 
Paese e della linea del 
proprio sviluppo, doveva-
no e debbono essere trat-
te le necessarie conseguen-
ze per cid che riguarda 
l'organizzazione del nostro 
Partito. 

Naturalmente questa ri
ce rca doveva e deve essere 
fatta alia luce della nostra 
concezione generale della 
organizzazione. Per noi — 
ha affermato Togliatti — 
l'organizzazione non e uno 
strumento soltanto, non 6 
pura pratica, non e pura 
tecnica; la tecnica, la pra
tica, il lavoro tenace ci 
debbono essere, anche in 
quelli che sono gli aspet-
ti a volte piu pesanti: a-
spetti burocratici, di con
tinuity di impeguo su que
stion! anche limitate. Tut-
to questo ci deve essere, 
perd questo non esaurisce 
ancora la concezione che 
noi abbiamo dell'organiz-
zazione. Noi dobbiamo 
partire dall'idea che l'or
ganizzazione e parte inte-
grante del Partito nel suo 
complesso, condizione e 
sviluppo anche della sua 
azione e della sua lotta po-
litica. Non si pud quindi 
porre i problemi della or
ganizzazione del Partito se-
riaratamente dalla nozione 
stessa che abbiamo del 
partito, e separatamente 
da una visione delle con-
dizioni e delle vicende del
la lotta politica che si 
svolge nel paese nel mo
menta in cui parliamo. 

Bene hanno fatto, percid, 
i compagni i quali, nel trat-
tare le questioni poste da-
vanti all'assemblea, sono 
partiti dalla deflnizione 
stessa che noi diamo del 
partito politico e dal mo-
do come noi, sulla base di 
questa deflnizione, abbia
mo sviluppato tutta una 
dottrina. 

Sia consentito anche a 
me di prendere le mosse 
da questo punto: voi sape-
te che il nostro Partito si 
e costituito nel mese di 
gennaio 1921 al congresso 
di Livorno. Ora il 1. gen
naio usciva a Torino il pri-
mo numero dell'Ordt'ne 
Nuovo quotidiano, che allo-
ra era destinato ad essere, 
per un certo periodo di 
tempo, l'organo di stampa 
centrale del nostro partito. 
Ebbene, in questo numero 
del 1. gennaio, vi 6 un edi-
toriale scritto da Gramsci, 
il quale comincia precisa-
mente con questa afferma-
zione: < Una associazione 
pud essere chiamata parti
to politico solo in quanta 
possiede una sua propria 
dottrina costituzionale, so
lo in quanta e riuscita a 
concretizzare e divulgare 
una sua propria nozione 
dell'idea di stato, solo in 
quanto e riuscita a con
cretizzare e a divulgare fra 
le masse un suo program-
ma del governo, atta ad or-
ganizzare praticamente in 
condizioni determinate con 
uomini reali e non con 
astratti fantasmi di uma-
nita ». 

In questa deflnizione so
no presenti alcuni ele-
menti fondamentali i quali 
orientano anche tutto un 
successivo sviluppo. E* ve
ra, all'inizio noi ci ade-
guammo a questa concezio
ne in modo sommario, per 
alcuni aspetti anche in 
modo grossolano: ci limita-
vamo a contrapporre in ter
mini generali uno stato 
socialista e uno stato bor-

' ghese. il programma di 
una costruzione socialista 
a quella che era la realta 
di una societa fondata sul
la proprieta dei mezzi di 
produzione, quindi di una 
societa borghese. 

Progressivamente, perd. 
abbiamo liquidato questa 
visione cosi sommaria e 
siamo venuti progressiva
mente precisando e affinan-
do la nostra nozione del 
Partito in relazione con 
l'azione stessa che il Par
tito veniva sviluppando. 
Vi e stata una elabora-
zione nostra, una elabora-
zione originale, vi e sta
to un approfondimento di 
questo concetto fondamen-
tale che Gramsci poneva 
come obiettivo nel momen-
to in cui ci si accingeva al
ia fondazione del Partito 
comunista e che doveva es
sere una specie di stella 
polare per tutto il nostro 
lavoro successivo. 

Vi e stata quindi una 
elaborazione nostra, pro-
fonda, originale, nuova, la 
quale e partita anche dalla 
deflnizione che abbiamo da-

% t» 4*1 fascismo, dall'afTer-

mazione del modo in cui si 
doveva combatterlo attra-
verso un movimento di 
massa, perche di massa era 
il nostro movimento, anche 
quando si riduceva a que-
gli scarsi collegamenti che 
i compagni riuscivano a 
stabilire prima di andare a 
flnire helle career! o nelle 
isole della deportazione: e 
poi via via raffermazione di 
una politica di unita nella 
lotta contro il fascismo e 
parallelamente l'acquisizio-
ne di una coscienza sempre 
piu completa della funzio-
ne nazionale che spetta al
ia classe operaia e al Par
tito di avanguardia della 
classe operaia. Acquisizio-
ne di una coscienza nazio
nale, la quale si doveva 
manifestare nel modo in 
cui noi abbiamo chiamato 
tutto il popolo alia lotta 
contro l'invasore stranie-
ro e alia lotta per schiac-
ciare i fascisti e alia quale 
ci dovevamo richiamare in 
seguito. Anche dopo, la 
nostra elaborazione sulle 
grandi linee che venivano 
da quella deflnizione di 
Gramsci, e continuata nel 
modo in cui noi riuscimmo 
a collocare il nostro Parti
to nel quadro della restau-
razione democratica, giun-
gendo a precisare quella 
idea di un Partito nuovo, la 
cui sostanza stava nel rico-
noscere come compito sto-
rico essenziale aperto dal 
crollo del fascismo per il 
nostro paese quello della 
costituzione di una demo-
crazia progressiva, il che 
gia conteneva in se l'idea 
dell'avanzata democratica 
verso il socialismo. 

Come abbiamo e/cr-
borato la nostra 
via a/ socialismo 
In tutta la nostra azio

ne, allora e successivamen-
te, ci siamo sforzati sem
pre di adeguare la realta 
dell'azione del nostro Par
tito a questo compito di 
rendere coerente il nostro 
lavoro, di rendere coerenti 
tutt! i nostri orientamenti 
con questo compito fonda-
mentale, collocabile nel 
quadro della nazione ita-
liana, delle condizioni sto-
riche di questo momenta e 
quindi di condizioni diver
se da altri paesi. anche se 
questo era in contrasto o 
non corrispondeva alle con
dizioni e alle situazioni di 
altri paesi che noi non ac-
cettavamo e alle quali con-
trapponevamo l'avanzare 
per la nostra via, per una 
via diversa. 

Questa elaborazione — 
ha detto Togliatti — e sta
ta una grossa cosa. E' di qui 
che e scaturita la nostra 
forza nell'attuale momenta 
politico. Di qui e venuta la 
nostra capacita di dare giu-
dizi precisi sulle diverse 
fasi dello sviluppo della si
tuazione come si e andata 
svolgendo sotto i nostri oc-
chi. Di qui quindi e venu
ta la nostra capacita di sta
bilire collegamenti tra le 
masse, di quj e venuto il 
nostro prestigio in mezzo 
alle masse lavoratrici, alia 
classe operaia e al popolo 
italiano in generale. Di qui 
e derivata anche la sicu-
rezza di noi stessi, la capa
cita di affrontare vittorio-
samente e di superare con 
successo anche situazioni 
assai difflcili che pure ab
biamo dovuto affrontare. 

Ricordate il 1956 quando 
si apri quella crisi che voi 
conoscete nel movimento 
operaio e comunista in se
guito alia denuncia degli 
errori. dei delitti e delle 
deformazioni del regime so
cialista sotto . la direzione 
di Stalin. Fu il crollo di 
una errata pratica politica 
e organizzativa di cui oc-
correva rendersi conto. Che 
cosa e a w e n u t o allora? 
Tutti credevano che noi 
fossimo finiti, che fossimo 
esclusi dalla scena politica, 
che stessimo per lanciare il 
grido della disperazione: 
cSignore, Signore, perch6 
mi hai abbandonato? >. Co-
si credevano anche uomi
ni che si vantano di essere 
democratici e di sinistra. 
Non successe nulla di tut
to questo. perche proprio 
in quel momento ci siamo 
scntiti, anche nelle diffi-
colta. piu forti; perch^ 
quelle critiche e quelle de-
nuncie. anche se aprivano 
una crisi di molte coscien-
ze e ' ponevano problemi 
angosciosi a molti militanti 
della classe operaia e del 
nostro Partito, ci dettero 

{>ero una conferma di quel-
o che era gia precedente-

mente il nostro indirizzo, 
una spinta ad approfondi-
re il nostro lavoro in quel
la direzione e ci trovarono 
nel punto in cui noi gia 
avevamo posto le fonda-
menta di una solida posi-
zione, di una dottrina in 
cui i problemi del Partito, 
del potere e della lotta quo-
tidiana delle masse veniva
no risolti in un modo nuo-

I vo, diverso da quanto era 

awenuto in molti altri 
paesi nel passato. 
- Naturalmente, base di 

questa nostra posizione so
no i principi della nostra 
dottrina. ma in pari tempo 
le basi le abbiamo trovate 
neU'analisi attenta e ap-
profondita della situazione 
del paese, nella compren-
sione della situazione sto-
rica che attraversiamo e 
quindi delle sue prospet-
tive. 

A questo proposito, mi 
sia consentito di aprire 
una parentesi di natura 
polemica rivolta verso i 
compagni socialisti, i qua
li, quando affrontano que-
sti problemi e il modo co
me noi concepiamo una 
avanzata democratica ver
so il socialismo, ci guar-
dsno un po* dall'alto in 
basso e vanno ripetendo 
stanchi luoghi comuni, 
secondo cui i comunisti 
non hanno portato a fon-
do la ricerca, ne risolto i 
problemi essenziali della 
liberta, della democrazia e 
cosi via. Ora desidero dare 
una risposta che riguarda 
noi e che riguarda anche 
loro. Proprio nei nostri 
confronti cio che i sociali
sti fanno non e altro che 
il ricorso ad un argomen-
to molto vecchio. E* l'ar-
gomento del contrasto che 
esisterebbe fra cio che 
diciamo ora e ci6 che fa-
remmo nel futuro se po-
tessimo accedere alia di
rezione della vita politica 
e sociale. Ho trovato che 
questo stesso argomento 
veniva opposto dalle forze 
conservatrici e reazionarie 
ai socialisti che lottavano 
per i principi della liberta 
e della democrazia. quan
do incomincid a sviluppar-
si il Partito socialista co
me partito di rriassa. Filip-
po Turati, in un discorso 
al Parlamento, dopo avere 
affrontato il problema di 
certe misure restrittive 
della liberta che erano 
state prese dal prefetto 
di Mantova, cosi afferma: 

«I1 prefetto di Mantova 
ragiona come ragionano i 
tribunal! che ci condanna-
rono e ci condannano al 
carcere. Si legge in quelle 
sentenze: voi provate ad 
essere legalitari, evoluzio-
nisti, ma quando avete 
conquistato il potere che 
cosa farete? Le classi bor-
ghesi si -ribellerebbero e 
voi dovrete reprimere la 
ribellione. Ecco dunque la 
prova che Tuso della vio-
lenza ci sara, sara neces-
saria e cosi, signori — si 
tratta di un discorso par-
lamentare — io stesso fui 
condannato in base a que
sto brillante argomento >. 
Cosi si esprimeva Turati 
nel 1896 davanti alia Ca
mera dei Deputati ed il 
brillante argomento era 
quello del prefetto di Man
tova. Al brillante argo
mento di Mantova e oggi 
ridotta la polemica contro 
di noi del compagno Pie-
tro Nenni. • - -

// vuoto dottrinale e 
la errata politica 
del PSI 
In realta chi manca di 

una dottrina dell'avanzata 
verso il socialismo in una 
situazione come quella del 
nostro paese dopo la vit-
toria della Resistenza e in 
presenza di profondi sen-
timenti democratici diffusi 
in tutti gli strati, sono pro
prio i socialisti italiani. I 
socialdemocratici h a n n o 
una loro dottrina, dottri
na che critichiamo e re-
spingiamo. Perd noi osser-
viamo che anche nel cam-
po della socialdemocra7ia 
vi e chi cerca di innovare 
qualche cosa, come in 
Francia, accostando la ne
cessity del rinnovamento 
alia necessita di riforme 
nelle strutture economiche, 
oppure ricordando la • ne
cessita della unita delle 
forze della classe operaia 
per poter dare una base 
organica ad un nuovo po
tere, ad un potere sociali
sta. 'Posizioni queste che 
sono vicine alle nostre. I 
socialdemocratici italiani 
non si muovono ancora in 
questa direzione e restano 
legati alle loro vecchie 
dottrine. Ma i socialisti. 
quali dottrine hanno della 
avanzata democratica del 
nostro paese, che cosa in-
tendono per avanzata ver
so il socialismo nel nostro 
paese? La ricerca che con-
duciamo sui loro argomen-
ti si conclude con il con-
statare che e'e un vuoto 
dottrinale cui corrisponde 
una errata politica per cid 
che riguarda il Partito so
cialista italiano Vi c un 
empirismo, vi e una stanca 
ripetizione di luoghi co
muni dell' anticomunismo 
degli anni sessanta. Ma 
una dottrina che possa 
orientare le Inrghe masse 
dei lavoratori a creare 

quella unita o almeno con-

tribuire a creare quella 
unita delle forze operaie 
che - deve essere la base 
organica del socialismo, 
unu tale dottrina manca. 

Dobbiamo vedere a que
sto punto — ha continua
ta Togliatti — che cosa 
abbiamo innovata nella 
concezione del Partito che 
ci siamo sforzati di co-
struire nel corso di questo 
periodo. Sonos ta t i ricor-
da t lne l dihattito, dal no
stro relatore e nel docu-
mento, parecchi argomenti. 
Non insisto. sull'argomen-
to che piu colpisce, anche 
se non e il principale, cioe 
la sottolineatura del ca-
rattere di massa del Par
tito Dico che non e il prin
cipale, perche il principa
le argomento non e quello 
della ricerca del modo 
di rendere il Partito di 
massa, perche qui si apro-
no varie questioni del-
l'orientamento politico del 
Partito, del suo lavoro 
e della sua organizzazione. 
Non si risolvono questi 
problemi se non si riesce 
a stabilire il giusto equi-
librio fra la ricerca della 
elaborazione politica da 
una parte, la propaganda 
ideologica e l'azione pra
tica e organizzativa dall'al-
tra. Quando manca questo 
equilibrio si corre il rischio 
di perdere il carattere di 
massa oppure di perdere 
questa ideale conquista, che 
e il momento inscindibile 
della coscienza del nostro 
Partito, nella convinzione 
dei nostri militanti e nella 
coscienza che vogliamo 
creare nelle masse lavora
trici. . . • i " 

Per esempio, io voglio * 
rispondere. al compagno 
Occhetto, segretario della 
Federazione giovanile; egli 
sa benissimo quanta sia
mo d'accordo. e io in par-
ticolare sia d'accordo, nel 
ritenere che il problema 
della conquista delle nuo-
ve generazioni non e un 
problema che si possa de
legare alia organizzazione 
giovanile, ma e il proble
ma di tutto il Partito, per 
risolvere il quale il Parti
to deve impegnare le sue 
forze migliori. Il compa
gno Occhetto sa anche co
me noi riteniamo che e 
necessario guardare con 
fiducia alia ricerca ideale, 
che anima i gruppi avan-
zati della classe operaia 
della gioventii di oggi. Pe
rd mi pare che il compa
gno Occhetto, nel sottoli-
neare questi argomenti, ha 
dimenticato che nello svi
luppo di questa indispen-
sabile ricerca ideale. a vol
te nella Federazione gio
vanile o in determinati 
quadri o gruppi della 
F G C I si e caduti in 
uno schematismo esclusi-
vamente propagandistico 
che ha contribuito a ridur-
re il carattere di massa 
nella stessa organizzazione. 
Occorre quindi un equili-
brio nella ricerca ideale, la 
azione politica e il lavoro 
pratico. Se si perde questo 
equilibrio nell'una o nel-
l'altra direzione, il Partito 
perde la sua fisionomia e 
non si pud correggere que
sto difetto solo con misure 
organizzative. 

Ma vediamo anche piu a 
fondo queste questioni: ri-
tengo che noi dobbiamo 
sottolineare come il carat
tere di massa del nostro 
Partito e legato non solo al 
modo come noi lo realizzia-
mo. ma alia stessa natura 
democratica. alia funzione 
che noi attribuiamo al par
tita politico. Non abbiamo 
che da riferirci al dettato 
della nostra Costituzione: 
la Costituzione repubblica-
na dice che i partiti politic! 
debbono contribuire con 
metodo democratico alia 
elaborazione della politica 
nazionale. Che cosa vuol 
dire? Quando alle volte si 
apre questo problema nel
la polemica tra i partiti, la 
questione sembra che sia 
risolta con l'esame del mo
do in cui si eleggono i diri-
genti di una organizzazione 
politica. Questo e un pro
blema abbastanza serio, un 
problema che abbiamo ri
solto nel modo piu aperto 
attraverso le votazioni se-
grete. come e sancito dal-
lo statuto del nostro Par
tito. Ma la questione e di
versa: un partito contn-
buisce al metodo demo
cratico, prima di tutto 
quando partecipa alle as
sembler legislative, alle 
assemblee degli Enti lo-
cali e favorisce lo svilup
po deH'accrescimento del-
Tautorita dei partiti e di 
queste assemblee. Qui un 
confronto tra il nostro 
Partito e il Partito Demo
cratico Cristiano soccorre 
immediatamente all'atten-
zione II Partito Democra
tico Cristiano. per anni e 
anni. e tuttora. ha osta-
colato lo sviluppo delle au
tonomic locali, ha impedi-
to che il Parlamento as-
suma nel paese quella fun
zione di direzione della vi
ta politica e anche della 
vita economica voluto dal

la Costituzione. Finora, al
meno, si • e rifiutato di 
estendere il principio rap-
.presentativo e la rete de
gli Enti locali attraverso 
la creazione dell'Ente re-
gione. 

Ma io direi che questa 
partecipazione non e an
cora la cosa per noi deci-
siva, L'essenziale credo sia 
il contatto e il dialogo con 

, le masse lavoratrici, con 
, il popolo, cioe non solo con 
i propn iscritti nel chiuso 
delle proprie assemblee di 
sezione o di federazione, 
ma nel contatto con le mas
se popolari e con le altre 
forze pohtiche che si col-
locano sul terreno della 
democrazia. Contatto che 
non deve ' essere soltanto 
sollecitato a scopo agita-
torio, ma anche per esten
dere le funzioni stesse del
la rappresentativita, nel 
senso di chiamare le mas
se popolari alia discussio-
ne, all'esame, alia decisio-
ne relative a misure pro-
grammatiche che debbono 
essere prese per risolvere 
problemi che sono vitali 
per tutta la nazione. 

Siamo if Partito che 
ha le carte in re-
gola 
Questo io ritengo che sia 

il punto decisivo. In que
sto noi siamo il Partito che 
ha, tra tutti i partiti ita
liani, le carte piu in re-
gola; noi siamo il solo Par
tito politico, il quale siste-
maticamente convoca del-

" le * tribune politiche > do
ve i suoi dirigenti espon-
gono le posizioni del Par
tito sui singoli problemi e 
chiama al contraddittorio 
chiunque voglia partecipar-
vi. I democristiani, quando 
hanno convocato una as-

' semblea di loro quadri di
rigenti per discutere il te-
ma del partito, si sono li-
mitati ad affrontare la que
stione del modo di far fl-
nanziare il partito politico 
dallo Stato, questione che 
mi sembra oggi abbastanza 
fuori dell'attualita, e che 
arieggia a problemi che 
non voglio qui sollevare. 

Ed e attraverso questo 
contatto continuo, attraver
so l'applicazione di questa 
sua funzione democratica 
a contatto con le masse po
polari, che il Partito ac-
quista la possibilita di es
sere forza di governo e di-
venta forza di governo. 
Perche diventare forze di 
governo vuol dire conqui-
stare la fiducia di strati 
sempre piu estesi del po
polo sulla base di deter
minate rivendicazioni pro-
grammatiche, sulla base di 
un programma politico di 
sviluppo della democrazia, 
di riforma delFordinamen-
to economico. di soddisfa-
cimento dei bisogni fonda
mentali delle masse popo
lari del paese. 

La nostra Conferenza de
ve dare un nuovo impulso 
al Partito, perche nella mi-
sura in cui riusciamo a 
muoverci in questa dire
zione, noi troveremo piu 
facili le soluzioni di tutte 
le altre questioni che ci 
stanno davanti. Ed e rauo-
vendoci in questa direzio
ne che noi verifichiamo la 
nostra politica chiamando 
le masse lavoratrici stesse 
a dibatterne con noi i pun-
ti essenziali. Questa Con
ferenza, inoltre, ha anche 
questo scopo: la scoperta 
di una verifica della no
stra politica. Ma questa ve
rifica deve essere per noi 
sempre piu riferita al con
tatto, al collegamento con 

| la sotto-
| scrizione 
| per il Friuli-
| Venezia Giulia 
I NAPOLI. 15 
I Durante l'ultima giorna-

I ta dei Javori della V Con
ferenza di organizazzione 

, sono pervenuti i seguenti 
| versamenti per la campa-

gna elettorale nel Friuli-
I Venezia Giulia: 

I
Genova L. 100.000 

La Spezia > 50.000 
Savona > 50.000 

I Napoli > 50.000 

Latina e Viterbo > 50.000 
I Biella » 20.000 

Sono stati sottoscritti, 

I inoltre, i seguenti abbona-
.menti speciali al lTnita a 

Ifavore delle organizzazio-
ni del Friuli - Venezia Giu-

I l ia : 
Novara: 40 abbonamen-

• ti; Alessandria: 40 abbo-
I namenti; Biella: 20 abbo-

namenti; Federazioni del-
I l'Abruzzo: 50 abbonamen-
1 ti (mensili). 
I i 

le masse. Giusta e quella 
politica che considerata in 
un certo periodo di tem
po, ha consentito e con-
sente questo contatto, con-
sente di estenderlo e con-
sente, quindi, al Partito 
di realizzare una funzione 
di guida delle masse ope
raie e lavoratrici. 

Giusta e quella politica 
che consente una progres
siva estensione dell'effica-
cia del lavoro del Partito 
in questa direzione; giusta 
e quella politica la quale 
riesce a convincere le mas
se popolari che i suoi obiet-
tivi corrispondono alia si
tuazione determinata, che 
unisce le masse - nella 
lotta per certi obiettivi e 
quindi consente loro di an
dare avanti e di far avan-
zare in una condizione de
terminata tutta la situa
zione del nostro paese. 

Ad esempio, dal '43 al 
'46 sviluppammo la nostra 
politica nazionale respin-
gendo le sollecitazioni che 
ci venivano e che si espri-
mevano in critiche a poste
riori, secondo le quali noi 
avremmo dovuto chiamare 
le masse alia insurrezione. 
Dico che se avessimo se
guito una via diversa da 
quella che abbiamo segui
to, ^ non avremmo creato 
una unita di coscienza de
mocratica che ancora oggi 
esiste nel nostro paese e 
che e uno degli elementi 
fondamentali della situa
zione italiana. 

Avremmo separata una 
piccola avanguardia dalle 
grandi masse, e quella pic
cola avanguardia sarebbe 
andata alio sbaraglio e le 
grandi masse sarebbero ca-
dute sotto l'influenza di 
gruppi conservatori e rea-
zionari, e tutta la situa
zione del nostro paese sa
rebbe stata diversa. 

La critica che faccio al
ia politica attuale del Par
tito Socialista e che essa 
non estende 1'unita della 
classe operaia e delle mas
se lavoratrici nell'azione 
che- deve essere condotta 
per la riforma delle strut
ture del paese, per uno 
sviluppo della nostra de
mocrazia; la critica e che 
essa non solo accetta, ma 
quasi vuole rendere sta
bile, vuol perpetuare una 
scissione, una discrimina-
zione, un anatema contro 
una parte del movimento 
operaio. Per questo aspet-
to noi dobbiamo senza dub-
bio sottoporre ad un esa-
me la nostra linea gene
rale di avanzata democra
tica verso il socialismo, un 
esame che parta dalle con
dizioni in cui ci troviamo 
adesso, da tutto cid che ab
biamo ottenuto e da quello 
che vogliamo ottenere. 

Nella linea di avanzata 
democratica verso il so
cialismo si uniscono due 
momenti: il momento fi-
nalistico, la visione di un 
obiettivo attuale e di un 
obiettivo finale che voglia
mo raggiungere. la crea
zione di una societa nuo
va, il mutamento del bloc-
co politico-sociale che oggi 
governa il paese e la crea
zione di un nuovo blocco 
di forze politiche e quindi 
1'avanzata verso una so
cieta socialista. 

Questo e il primo mo
mento, ma il secondo e la 
concreta lotta attuale. E 
vi e un legame tra questi 
due momenti: la origina-
lita della nostra linea poli
tica sta nel fatto di aver 
stabilito questo legame, di 
essere stati capaci di com-
prendere e di formulare 
le rivendicazioni immedia
te. di porre gli obiettivi 
piu ravvicinati in mndo 
tale che essi siano obietti
vi di un'avanzata verso un 
obiettivo finale. Ecco la 
caratteristica di fondo del
la nostra politica. 

E' evidente che per 
quanto riguarda 1'obietti-
vo finale, abbiamo fatto 
qualche cosa di piu: abbia
mo sganciato questo obiet
tivo da quelli che poteva-
no essere i modelli con-
creti di cid che e awenuto 
in altri paesi. in altre con
dizioni storiche. afferman-
do che qui cid sarebbe sta
to diverso in relazione alle 
condizioni. alle tradizioni 
della lotta politica. della 
lotta economica. come si 
sviluppa e si sviluppera in 
Italia ^ E questo non tanto 
perche volevamo indicare 
errori che ci sono stati al-
trove. ma perche sappiamo 
che il dovere di un parti
to di avanguardia della 
classe operaia, il dovere di 
un partito che voglia eser-
citare una funzione posi-
tiva nella lotta di tutte le 
forze che si muovono nel 
mondo contro l'imperiali-
smo e contro il capitali
sm o. e di saper muoversi 
nella situazione concreta 
e di adeguare la propria 
azione a questa situaz;one 
concreta. 

Non si fa una politica rea-
le ed attuale con delle ci-
tazioni. Le posizioni. le af-
ferma7ioni dei nostri mae
stri sono state esse stesse 

uno sviluppo della nostra 
dottrina, le condizioni che 
stavano allora davanti ad 
essi noi le teniamo sem
pre presenti. Ma quando si 
cerca di contestare la va-
lidita di una politica che 
ha reso il Partito comuni
sta cosi forte in Italia, che 
ha fatto avanzare la clas
se operaia, le forze demo-
cratiche in un modo cosi 
grande nel nostro paese, 
quando si vuol contestare 
questa politica come hanno 
tentato di fare i compagni 
cinesi rimproverandoci che 
nell'Italia del '48 e del '64 
non abbiamo fatto la Ri-
volu/ione d' Ottobre del 
1917, si fa una cosa che 
non ha costrutto, che non 
convince nessuno, che non 
aiuta a risolvere nessun 
problema Noi dobbiamo 
far uscire l'obieltivo del 
socialismo^ la coscienza 
della necessita di questo 
obiettivo, dall'esame delle 
condi/ioni odierne e dob
biamo fissare degli obietti
vi parziali, concreti che ci 
consentano di muoverci in 
quella direzione. 

E qui mi sia consentito 
di dire qualche cosa in ri
sposta a cid che e stato 
detto dal compagno Gul-
lo. Egli ha fatto una espo-
sizione signorile, interes-
sante di elementi fonda
mentali della nostra poli
tica che ha detto di accet-
tare; perd, in sostanza, in 
tutto il suo intervento egli 
intendeva mettere in luce 
quella che ritiene essere 
una contraddizione di tutto 
il nostro orientamento 
Noi — egli dice — voglia
mo il socialismo; in pari 
tempo vogliamo un con-
tratto, un dialogo e anche 
una collaborazione con 
delle forze cattoliche. Pe
rd, tenuto presente che 
queste sono rappresentate 
dalla DC e che non vo-
gliono il socialismo, e evi
dente che in questo modo 
viene messa in rilievo una 
profonda contraddizione. 

Perche e possibile il 
dialogo con il mo
vimento cattolico 

Non ritengo — ha prose-
guito Togliatti — che que
sta contraddizione esista e 
non lo ritengo per due 
motivi, il primo dei quali 
e quello piu immediata
mente evidente e l'altro e 
il piu profondo e su di esso 
forse non abbiamo lavora-
to abbastanza. II primo 
motivo e questo: noi rite
niamo che la via di avan
zata verso il socialismo 
nelle condizioni storiche 
del nostro paese passa per 
l'attuazione delle riforme, 
per l'attuazione di quei 
principi avanzati nella no
stra carta costituzionale. 

L'applicazione dei prin
cipi della carta costituzio
nale non e soltanto recla-
mata da noi, dalle masse 
orientate verso il sociali
smo e iscritte al nostro 
Partito, al Partito sociali
sta, al Partito socialista di 
unita proletaria e al Par
tito socialdemocratico, ma 
e reclamata da grandi 
masse cattoliche, da gran
di masse di lavoratori lega
ti alle organizzazioni catto
liche e alle organizzazioni 
stesse della DC. Di qui la 
possibilita e la necessita di 
quel dialogo. Gli stessi di
rigenti della DC, negli ul-
timi tempi, hanno ricono-
sciuto la necessita di que
sto dialogo, di questo con
tatto con delle masse che 
non sono cattoliche, anche 
se essi hanno introdotto su-
bita dopo l'elemento della 
discriminazione e della scis
sione. Quello che bisogna 
rilevare e che essi hanno 
riconosciuto questa neces
sita. hanno riconosciuto la 
validita della nostra poli
tica. 

Ma io intendo sviluppa-
re anche un altro argo
mento accennato in un 
punto delle tesi del nostro 
X Congresso: la nostra con
cezione del socialismo si 
fonda sulla visione di uno 
sviluppo delle forze pro-
duttive la quale porta al-
l'accentuarsi di determina
te contraddizioni. alio 
scoppio di certi contrast! e 
quindi crea le condizioni 
di una societa fondata su 
principi nuovi. Questo e 
1' elemento fondamentale 
della nostra dottrina. Perd 
la nostra concezione del 
socialismo si fonda anche 
sulla coscienza di certi va-
lon: il valore della pace 
fra i popoli, della solida-
reta e della fraternita fra 
gl: uomini, e cioe che gli 
uom:n; non si uccidano fra 
di Jrro. che non si sfrutti-
no. e quindi il valore del
la fine dello sfruttamento 
capitalistico, di quella che 
roi chiamiamo in generale 
la emancipazione del la
voro e quindi una societa 
di uomini veramente ltbe-
ri, veramente eguali. Tutti 

questi sono valori sociali
s t . Ora, in una concezione 
cristiana esistono valori 
corrispondenti a questi, e 
non solo vengono afferma-
ti attraverso polemiche, ma 
sono sofferti da tutta una 
parte del mondo cattolico, 
il quale oggi comprende 
che bisogna organizzare 
una societa su basl diver
se, una societa in cui que
sti valori vengano ticono-
sciuti come il fondamento 
della vita collettiva Ecco 
qu:nd; che sorge il proble
ma del confronto, del dia
logo. 

A colui che e convinto 
cattolico. a colui che e con
vinto delle dottnne anche 
sociali della chiesa, non 
dobbiamo dire « Noi ti vo
gliamo poitare verso il so
cialismo e quindi lascia 
stare quelle dottrine », ma 
dobbiamo dirgli: «Quali 
sono i valori che vuoi rea-
lizzaie quando parli di una 
societa cristiana? Noi non 
abbiamo ancora capita che 
cosa intendono i dnigenti 
della DC, ma noi abbiamo 
fatto capire cosa intendia-
mo per una societa sociali
sta in cui questi valori sia
no alia base della vita col
lettiva >. Ecco il terreno 
che il compagno Gullo non 
vede, forse perche ancora 
attratto da visioni che era-
no quelle del vecchio anti-
clericalismo, della vecchia 
lotta contro le forze con
servatrici e reazionarie 
delle gerarchie cattoliche; 
lotta che deve ancora es-
seie condotta in quanto 
quelle gerarchie esercita-
no una funzione di conser-
vazione e di reazione so
ciale. m a lotta che non de
ve cancellare l'altro pro
blema, che e il vero pro
blema, e cioe il problema 
del contatto con vaste mas
se di lavoratori e anche di 
quadri delle organizzazio
ni cattoliche, di quadri del 
mondo cattolico che sento-
no che oggi nuovi valori 
devono affermarsi nel mon
do se si vuole uscire dalla 
crisi che tormenta tutta la 
societa umana. 

Da queste indicazioni 
generali della necessita di 
una verifica della nostra 
linea e di un suo appro-
fondimento, si giunge sen
za distacco aU'esame della 
situazione che oggi sta da
vanti a noi: situazione 
molto grave per fatti eco-
nomici e fatti politici che 
debbono preoccupare tutti 
coloro che abbiano una co
scienza democratica e vo-
gliano un progresso socia
le E' in corso un processo 
di inflazione. un aumento 
conilnuo dei prezzi che 
colpisce in particolare le 
classi meno abbienti; sono 
in corso processi paralleli 
di restrizione del credito; 
e in corso una minaccia 
dj crisi di piccole e medie 
aziende. una minaccia per-
sino di svalutazione mone-
tana che rappresenterebbe 
un disastro per tutti coloro 
che vivono di reddito fis-
so. Questo vuol dire che 
ci troviamo di fronte ad 
una crisi seria dell'ordina-
mento economico del no
stro paese. Ma come dob
biamo definirla? E' essa 
una crisi nel sistema eco
nomico o e una crisi del 
sistema del capitalismo ita
liano? Ritengo che sia 
giusta Questa seconda af-
fermazione; ma ritengo 
che da questa seconda af-
fermazione non abbiamo 
tratta tutte le conseguen-
ze necessarie per l'orien-
tamento del nostro lavoro. 

I fenomeni di crisi. in-
fatti, che sono scoppiati e 
il modo stesso come ven
gono interpretati dai diri
genti della grande econo-
mia capitalistica — i quali 
attribuiscono questi feno
meni aU'aumento dei sa-
lari degli operai — dimo-
strano che il capitalismo 
italiano. nella sua struttu-
ra odierna. non e capace 
di assicurare neanche un 
p a r z i a l e miglioramen-
to delle condizioni di vita 
delle grandi masse lavora
trici. 

te misure anticon-
giunturali e la po
litica di program-
mazione 
Si tratta. quindi, di una 

ensi che investe le strut
ture stesse dell'economia 
capitalistica italiana. che 
investe tutto il sistema ca
pitalistico italiano come 
esso si e costruito attraver
so quest'ultimo secolo e 
come esso oggi e. Ho gia 
detto che ritengo che que
sto elemento non lo abbia
mo ancora sufficientemen-
te portato alia luce e reso 
evidente nella coscienza 
delle masse; abbiamo cioe 
alquanto trascurato — e 
sembra strano per un Par
tito come il nostro — l'ele
mento della propaganda, 
cioe della dimostrazione, 
sulla base dei fatti, della 
necessita di avanzare ver

so una societa socialista, 
della necessita e della giu-
stezza della nostra politica 
di avanzata veiso una so
cieta socialista. Invece 
questo elemento deve es
sere sempre presente 
quando parliamo agli ope
rai, ai giovani, alle don-
ne, ai contadini, alle po-
polazioni meridional!, alle 
masse di emigranti nel 
Nord e all'estero; noi dob
biamo portare a loro eo-
noscen7a questi elementi 
di crisi evidenti per faie 
una denuncia radicale di 
tutto il sistema economi
co che oggi domina in 
Italia e per diic chiara-
mente che questo sistema 
non lo vogliamo conserva-
re, non lo vogliamo miglio-
raie ma anzi vogliamo li
beral e 1'Italia da questo 
sistema. 

Natuialmente, a questo 
debbono esseie unite le 
proposte immediate. Kcco 
sempre il duplice caiatte-
re della nostra politica che, 
tenendo piehonte l'obietti-
vo finalistico, precisa le 
misure concrete che pobso-
no esseie prese, per alle-
viare, da un lato, le con
dizioni dei lavoratori e che 
servano, dall'altio, ad m-
taccare dall'esterno e dal-
1'interno l'attuale ordina-
mento della societa capi
talistica. E gli obiettivi 
concreti sono questi: arre-
sto del processo di infla
zione; allontanamenta del
la minaccia di una svalu
tazione della moneta; cvi-
tare che le conseguenze 
della critica situazione 
economica di oggi ricada-
no sulle masse lavoratrici; 
prendere misure le quali 
tendano a limitare il po
tere. la preponderanza, il 
predominio, nella vita eco
nomica del nostro paese, 
dei gruppi capitalistici. A 
questo proposito abbiamo 
fatto proposte ed abbiamo 
insistito perche gli ele
menti sostanziali della no
stra politica (un generale 
controllo delle attivita 
economiche nei punti de-
cisivi, da parte degli or-
ganismi di governo) ven
gano, oggi presi in consi-
derazione. Noi riteniamo 
che l'adozione di queste 
misure di controllo con-
senta di superare il diva-
rio fra le misure congiun-
turali e la programmazio-
ne. Non si fa una pro-
grammazione senza parti
re da un certo control
lo. E le misure di con
trollo che proponiamo 
debbono invest! re punti 
decisivi dell'ordinamento 
economico. alio scopo di 
ottenere il risultato di 
aprire la strada al'a pro-
grammazione. 

la lotta democratica 
per le riforme di 
struttura 
Sono d'accordo con le 

cose dette dal compagno 
Damico, che ha portato la 
voce degli operai, delle 
masse lavoratrici di un 
grande complesso indu-
striale come la FIAT. Noi 
assistiamo a qualche cosa 
che c evidentemente scan-
daloso: vengono adottate 
misure. da parte di un go
verno investito dej poteri 
delle assemblee costituzlo-
nali; ma vi e un1 grande 
complesso industriale, la 
FIAT, che al di sopra di 
quelle decisioni (non di-
scuto se sono buone o cat-
tive) vuole far prevalere 
la propria volonta. vuole 
dettare le misure che deb
bono essere prese. Questo 
e uno stata di cose intolle-
rabile. e dimostra la ne
cessita di prendere nei 
confronti di questo. come 
degli altri complessi indu
strial! e finanziari che si 
pongono sullo stesso ter
reno, misure di controllo 
della loro gestione. 

In questo modo credo 
che noi possiamo stabilire 
un legame abbastanza 
stretto tra le misure di 
lotta anticongiunturale e 
le misure di lotta per ri
forme di struttura e per 
avviare una programma-
zione della economia na
zionale. 

Naturalmente questa no
stra linea si scontra col 
regime economico che esi
ste oggj in Italia e parti-
colarmcnte si scontra con 
la politica che vanno svol
gendo i gruppi piu aggres-
sivi della destra; dall'altro 
canto si scontra con la for-
mazione politica attuale, 
che noi consideriamo ina-
deguata alle necessita del
la situazione. Consideria
mo che, particolarmente 
oggi, viene in luce il fat
to che questa formazione 
politica £ sorta su una ba
se equiyoca: non sulla ba
se deiraccettazione since-
ra della necessita di rifor
me di struttura e di una 
programmazione economi
ca democratica, ma sulla 
base di un cedimento con
tinuo alle pressioni e alle 
ingiunzioni che vtnfofio 
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