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rare di GIAN PIERO BATONI -
segretario nazionale della Federazione Giovanile Repubblicana 

La « memoria » di Yalta che 
knte discussioni ha provoca-

e tanti dibattiti, ai vari 
|velli, ha stimolato, non po-
sva non essere dibattuta fra 
giovani dirigenti politici e 

ltte, credo, le federazioni 
|iovanili dei • partiti l'hanno 
jrlamente esaminata poiche, ' 
ra l'altro, segnando essa una 

Ivolta nel movimenlo comu-
Msta italiano, 6 di indubbio 
iteresse per le nuove gene-

Jazioni. 
11 documento di Togliatti 

ka segnato una svolta non di 
jtoco momento per il PCI e 
ti6 anzitutto a causa del co-
taggio dimostrato dagli at-
(uall dirigenti comunisti nel 
jubblicarlo — nonostante le 

lamentele in « alto loco > —, 
poraggio nel criticare decisio-
li ed impostazioni che in altra 
spoca sarebbe stata eresia' il 
lolo giudicare, coraggio che -
lolte volte, troppe volte, e 
lancato ai • comunisti italia-
>i e "non mi riferisco sol

tanto al periodo stalinista. 
Il processo di revisione cri-

tica del movimento comunista 
Internazionale in generale e . 
luello italiano in particolare 

non e plu ormai un dato me-
ramente astratto e non instau-
rabile: 6, al contrario, inizia-
to con autorevolezza e rigore 
dottrinario proprio nel « me
moriale > e non v'e chi non 
veda come sarebbe oltremodo 
difficile oggi per il PCI arre-
stare . quel processo in con-
tinua fase elaborativa. 

N6 si pu6 dire, d'altro lato, 
ch e i problemi toccati e solle-
vati da Togliatti siano stati 

; di poco momento o affatto 
afferenti — se non alia lon-
tana — alia situazione : del 
nostro Paese, poiche e il me-
todo stesso che nella sostanza 
viene messo in discussione 
laddove per esempio s i ; giu-
dicano fuori della realta con-
creta ed > inadeguati alcuni 
dei c monumenti > intoccabi-
li del .mondo comunista (si 
rilegga il capoverso dedicato 
alia Federazione Sindacale 

; Mondiale),'e, per continuare, 
) laddove si pongono i proble

mi della societa e quelli delle 
• liberta, nessuna esclusa, ad 

•'-'•essa inerenti. . 
E* tutta una visione nuova 

— anche se •. contestabile in 

• non pochi punti — del rap
porto intercorrente fra • Par-
tito Comunista e Societa eu-
ropea nel cui contesto questo 
si trova ad operare. Lo stesso 
implicito riconoscimento - di 
pratica impotenza a contrap-

, porre un preciso e lineare di-
segno alternativo al tentativo 
espletato dalla cosiddetta so
cieta neo-capitalista di im-

, porre il proprio assoluto pre-
dominio economico, tramite la 
programmazione e la politica 
dei redditi definita questa ul
tima — troppo frettolosamen-
te, a mio parere — come teri-
dente ad c impedire il libero 
sviluppo della lotta salariale, 
con un sistema di controllo 
dall'alto del livello dei salari 

- ed il divieto del loro aumen-
to oltre un certo limite ». di-
mostra tuttavia una certa an-
gustia davanti a problemi di 

- non poco momento e che ven-
.'•" gono sottoposti alia medita-

zione dei suoi eredi diretti 
e non. 

Altro tipico esempio della 
nuova • problematica che la 
< memoria » offre conceme il 
conflitto ideologico fra i so-
vietici ed i cinesij con la ela-

borazione di una linea poli
tica e strategica che risente 
interamente della. differente 
situazione in •? cui -; opera un 
Partito / Comunista inserito 
nella societa europea da uno 

vche agisce in una societa so-
cialista. E non • vi e dubbio, 
almeno da parte ' mia, che 
1'azione di - Togliatti, appena 
abbozzata nel memoriale, evol-
veva nel senso di tentare di 
costituire, pur rimanendo ben 
legato al movimento comuni
sta i internazionale, una terza 
posizione europea (non mte-
sa come ' corrente • ideologica 
bensl come • differente espe-
rienza storico-culturale) che 
non prescindesse dalla situa
zione economica, politica e so-
ciale che i comunisti occiden
tal! si trovano quotidiana-
mente ad affrontare. 

Molti sono quindi i quesiti 
che il memoriale pone e per 
molti, almeno i piu interes-
santi per la nostra societa, 
nemmeno si tenta di trovarne 
una • soluzione, ma non per 
scarsa volonta di operare in 
quelle direttrici, bensl per il 
fatto che molti se non tutti 

quel problemi sono stati • per 
la prima volta posti sul tap-
peto chiaramente proprio in 
quella occasione e t dovevanu 
servire come p'rimo momento 
di una discussione che, se 
proseguita dagli attuali diri
genti del PCI con lealta e co
raggio, sara si lunga e fati-
cosa ma certo ampia di pro-
spettive a lungo termine. 

La revisione ideologica ini-
ziata da Togliatti ed i fermen-
ti ad essa susseguitisi a tutti 
i livelli nel PCI, da Longo al 
militante di base, dimostrano 
di avere ben presente la si
tuazione europea in generale 
e quella italianain particola
re, ed e questa la' strada — se 
si vuole aprire un dialogo per 
quanto aspro e tormentato con 
le altre forze della sinistra 
— .: da perseguire: • abbando-
nando uno sterile massimali-

' smo, tenendo conto e medi-
tando sulle esperienze poli-
tico-culturali occidental! si 
potranno avere risultati sod-
disfacenti proprio in quel 
campo che recenti discorsi ed 
interviste di Longo e di' In-
grao hanno dimostrato essere 
tutto. o quasi, da esplorare. 
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di CLAUDIO SIGNORILE'.'"-:'.. 
segretario naxionale della Federazione Giovanile Socialistn 

II memoriale di Palmiro To
gliatti ha acquistato concreto 
valore politico, e non di sem-
plice se pur importante testi-
monianza di idee, quando la 
direzione del PCI lo ha posto 
come documento base •• della 
sua politica attuale accettan-
do consapevolmente la pro-
blematica che questo docu
mento necessariamente apri-
va, ed i suoi naturali sviluppi, 
senza collocarlo nel limbo dei 
dibattiti di principio, privi di 
sbocchi politici immediati. 

II significato di questa ac- • 
cettazione • occorre sviscerare 
in tutta la sua portata, com-
battendo resistenze e timidez-
ze, nella consapevolezza della 
portata storica che questo mo
mento politico assume per il 
movimento operaio italiano. 
•: Infatti la concomitanza (non 
casuale) che questa posizione 
del PCI ha avuto con la obiet-
tiva • crisi - dell'equilibrio nei 
rapporti fra classi e forze po-
litiche, che sembrava aver tro-
vato la sua forma politica nel 
centro-sinistra, ha dato con-
cretezza politica ed arricchito 
e sviluppato quel dibattito sul 
problems di una formazione 
unitaria delle sinistre in Ita
lia, che gia da tempo matura-
va, e che i giovani socialist! 
da molti mesi avevano posto 
al centra della loro elaborazio-
ne politica. 

I contributi di Saragat, De 
Martino, La Malfa, Lombardi, 
Ingrao, Amendola, Foa; posi-
zioni emerse anche nel Con-
gresso della DC; una diffusa 
sensazione che la crisi del
l'equilibrio attuale deve irn-
pegnare le forze politiche del
la sinistra italiana ad appro-
fondire quanto di positivo 
questo equilibrio ha caratte-
rizzato in tutta una sua fase; 
tutti questi sono elementf che 
impongono di aflrontare la 
questione posta dai compagni 
de «La nuova generazione* 
consapevolmente ricercando 
quei filoni di approfondimen-
to che possono costituire un 
contributo reale ed attivo alia 
costruzione di quella unita 
delle sinistre che segna oggi 
la forma piu avanzata della 
lotta di classe in Italia. 

I problemi cosi come ci ven-
gono suggeriti dalle vicende 
politiche di queste ultime set-
timane possono essere sinte-
tizzati nel modo seguente: 

*| \ II problem a della autono-
Ji) mia internazionale del 
movimento operaio italiano, e 
quindi della sua componente 
organizzata nel Partito Comu
nista Italiano. 

II memoriale di Togliatti ha 
avuto nella mente del suo 

un significato volto 

in misura prevalente alia si-'' 
tuazione del movimento co
munista internazionale, con i l ' 
problema ' di elaborare una 
nuova sintesi unitaria capace 
di ridare omogeneita al mo
vimento • comunista *• interna
zionale. I fatti ci stanno a di-
mostrare la sostanziale man-
canza di press > politica . da 
parte di questo memoriale ri-
spetto alio svolgersi del con- ' 
flitto cino-sovietico. Vi e in
fatti una logica di versa nel 
tentativo di Togliatti di resti-

. tuire una dimensione di clas-
' se ad un confronto che si • 
svolge invece in termini di 
potenza e di stato, e nella al-
trui volonta di portare questo 
dissenso fino alle ultime con-
seguenze • creando due campi 
contrapposti sottoposti a due 
diversi stati-guida. • - • 

Non e questa la sede per -
approfondire un giudizio suite 
cause della attuale realta del 
movimento comunista interna
zionale, del resto ben analiz-
zate da Fabrizio Cicchitto nel -
n. 8 de « La conquista >. O c 
corre sottolineare le • conse-
guenze politiche - di questa -
scarsa influenza della posizio
ne dj Togliatti sulle vicende . 
del movimento comunista in
ternazionale. - •'• 
• Gli interessi di un grande' 
partito popolare come il PCI ' 
non possono trovare espres- * 

' sione politica ne nella strate-
gia tracciata • dall'Unione So- ; 
vietica, ne negli schemi dot-
trinali del Partito comunista 
cinese. II memoriale di To
gliatti e le posizioni politiche 
in esso espresse assumbno in
vece un notevole valore nella 
realta del movimento operaio 
nell'Occidente europeo ed • in 
Italia, caratterizzando per la 
prima volta la critica di un 
partito comunista occidentale 
nei riguardi degli Stati di de-
mocrazia popolare e del-
1'URSS, sui temi classici alia 
societa politica europea, della; 
democrazia, della liberta di ' 
cultura e religione ecc. 

Ma questo non basta. - Nel 
.procedere, ormai inarrestabile 
del processo di scissione nel 
campo comunista, e nell'ac-
centuarsi delle tendenze di 
tipo nazionale negli Stati so-
cialisti, lo spazio politico del 
PCI nel mondo comunista in
ternazionale risultera sempre 
piu ridotto, e sempre piu ac-
quistera peso ed importanza 
la sua collocazione sulla scena 
politica italiana ed europea. 
Ecco perche il problema della 
autonomia del F*artito comu- -
nista dagli Stati socialist! non 
si pone piu a nostro avviso nei 
termini drastici ed ultimativi : 
di una scelta, ma si pone 
nella concreta, dimensione 

storica ' dello svolgimento, a 
nostro avviso irreversibile di 
tutta una fase della storia po
litica del movimento comuni
sta internazionale. 
"Se questo processo acquiste-

ra vigore e chiarezza sorretto 
da una analisi ideologica e da 
un processo di elaborazione 
politica oramai matura, que
sto sara un contributo positi
vo di notevole portata alia 
causa del movimento dei la-
voratori in Italia ed in Eu-
ropa. , . , . 

. - . . - ' , t . . . . 

0 \ La ' obiettiva prevalenza 
**) nel PCI di interessi piu 
omogenei alia realta europea 
ed italiana e sempre piu sfa-
sati rispetto alia reale situa
zione del movimento comuni
sta internazionale, rende fon-
damentale il problema, che 
Ingrao ha ben centrato nel suo 
intervento su < La conquista », 
della lotta per una program
mazione democratica come 
cardine per una strategia di 
avanzata al socialismo. E' que-

- sto -- un problema •. complesso 
che comporta Tesame da par
te dei comunisti italiani e di 
tutto il movimento operaio di 
alcuni fondamentali problemi 
di principio che possono esse
re sintetizzati in due formu-
lazioni: rapporto fra struttu-
ra e sovrastrutfura, e rappor
to fra classi sociali e forze 
politiche. Questo porta ad af
frontare il - problema dello 
Stato ' nella societa borghese 
contemporanea e del suo rap
porto con la realta economica; 
porta a discutere sul pluripar-
titismo e sul suo significato 
in un quadro ideologico clas-
sista. Ma il problema attuale 
che caratterizza la lotta per 
una democrazia avanzata. e 
quello dei contenuti di una. 
linea effettiva di r i 'orme.e 
programmazione; di un discor-
so rinnovato e piu ampio circa 
le forze politiche che debbono 

, dare concretezza sociale a que
sta linea, che affronti la real
ta degli istituti democratici 
quali oggi si configurano, e la 
loro capacita di essere coe-
renti alia linea politica che si 
vuol far avanzare. Un discorso 
compiuto sulla societa demo
cratica che permetta di salda-
re la ipoHtica di riforme al . 
discorso sulle forze poltiche, 
non attraverso formulazioni di 

' elites dirigenti, ma caiandolo 
" nella realta della societa civi

le, nel concreto articolarsi 
- delle forze che in essa si muo-

.'. vono, dei centri di decisione 

.. che da essa trovano crescente 
• p e s o nella vita del Paese. 

II processo di riorganizzazio-
ne che la societa italiana sta 
attraversando nella sua fase 

attuale lascia prefigurare la 
necessita: di' una conduzione 
omogenea. - Questa ' esigenza 
puo avere una soluzione auto-
ritaria, attraverso il rafforza-
mento dell'esecutivo che de-
termini uno - scavalcamento 
delle strutture dello Stato de-
mocratico ed una diversa ca-
ratterizzazione dei partiti e 
della -. loro funzione. Non si 
tratta percio soltanto di affer-
mare il valore del pluriparti-
tismo come fatto di democra
zia, ma di: ritrovarne nella 
mutata situazione sociale del 
nostro Paese i termini e la 
giustificazione storica. Questo 
porta a giudicare le formazio-
ni politiche per quelle che 
realmente sono: strumenti per 
la attuazione di idee e pro-
grammi, soggetti ad • una fat-

. tuale evoluzione storica. La 
lotta di classe non tollera so-
luzioni indeterminate: le me-
diazioni formali siano esse nel 
senso del progresso o . siano 
elementi di mistificazione so
no legate al momento politico, 
e non possono rappresentare 
fasi storicamente consistenti. 

Se la societa italiana di oggi 
richiede una direzione omoge
nea, il problema di una for
mazione unitaria delle sinistre, 
e problema di concreta attua-
lita politica la cui alternativa 
e la graduate affermazione del 
moderatismo borghese in gra-
do di porsi concretamente il 
problema della direzione del 
Paese. ' - • • " . ' ' -

Affrontando il tema della 
programmazione come cardine 
per la lotta politica delle for
ze del lavoro in Italia; accet-
tando in sostanza il tema di 
un piano di transizione come 
fatto politico sul quale impe
gnare la forza dei comunisti 
italiani, in realta si deve es
sere ben consapevoli da parte 
dei comunisti che questo com
porta 1'avvio di un processo 
di modificazione delle forze 
politiche, che avra probabil-
mente uno dei suoi elementi 
piu importanti proprio nel 
PCI. Si tratta infatti di giun-
gere ad una sintesi politica 
unitaria, ed a una strategia 
legata a questa sintesi, che in
teressi in termini non stru-
mentali forze di diversa col
locazione sociale ed ideologi
ca. Comporta questo moriift-
cazioni non facili e dolorose 
nelle forze politiche che van-
tano maggiore omogeneita e 
compattezza. Non si pud chie-
dere - infatti - alle forze piu 
avanzate della organrzzazione 

. politica dei cattolici di contri-
buire a questa battaglia senza 
accettare la discussione su tut
ta una tematica politica che 
ad essi & particolare. Eguale 

problema si pone per le forze 
' di democrazia laica, per i so-

cialdemocratici, per i socia-
listi. • • " . . -

In tempi non lontani parla-
vo della necessita di avere il -
« coraggio della democrazia >. 
Il coraggio cioe di mettere in 
discussione le proprie convin-

: zioni, la propria strategia ed 
. anche la propria ~ forza * di 

consensi quando si valuta che 
da questo possa nascere una 
generale elevazione della lot
ta politica ed un effettivo au-
mento di potere delle classi 
lavoratrici. 

Q \ n problema della demo-
e ) / crazia interna, a questo 

: punto va visto in un quadro-
piu complesso, che : porta a 
considerare la solidita e la 

, compattezza delPazione ester-
na di un partito' dei lavora-
tori proprio dalla grande ar-
ticolazione della sua vita in
terna. L'unita di un partito in
fatti e assicurata non da rego-
le statutarie ma da una orga-
nica sintesi complessiva che 
riesca a raggiungere questa 

, unita sul piano politico. Un 
grande partito popolare parla ' 
dinanzi al Paese, nella piena 
chiarezza delle sue idee e dei 
suoi contrasti. Questo si chie-
de ai comunisti - italiani. II 

• discorso non pud naturalmen-
te proseguire con una precet-
tistica di democrazia, che sa
rebbe falsa oltre che settaria. 
Ma le osservazioni precedetiti 
possono essere proprie a quel 
moderno partito dei lavorato-
ri che noi indichiamo come 
concreto terreno di costruzio
ne politica per ia sinistra ita
liana. 
. Queste considerazioni non 

esulano dalla realta politica 
del nostro tempo. Oggi il vol-

- gersi delle vicende politiche 
• e assai rapido. e necessita di 
• immediate consapevolezze e 

decisioni. Gia piu volte la FGS 
ha indicato il progressivo de-
teriorarsi della situazione po
litica italiana verso forme sta-
ticamente moderate, ed ha 
sottolineato la necessita di 
contenere e rovesciare questo 
processo. Oggi il dibattito su 
questa necessita politica assu
me una consistenza sempre 

;• maggiore ed investe forze fino 
a ieri apparenlemente margi-. 
nali. -

E' tempo di alternative Ma 
queste passano attraverso lo 
sforzo faticoso e responsahile 
volto a riconquistare quella 
cotnplessa, sostanziale unita 1? 
cui mancanza e sempre stata 
elemento di debolezza nella 

, sinistra italiana e di scon fitta 
politica delle classi lavoratrici. 

PUBBLICATO DA <LA CONQUISTA 

DIINGRAO 
Pubblichiamo, per gentile ccncessfone de 

" La Conquiita . periodico delta Federazione 
Giovanile Socialhta, un ampio stralcio dj 
Un articolo del compagno Pietto Ingrao, 
che costituiscc un important* contributo al-
Vapprofondimento e alia chiarificazione di 
importanti problemi politici oggi dibaltuti. ' 

Ritengo che la questione piu ardua che a noi 
si presents, il tema della nostra azione, al quale 
si annodano poi tutti i piu importanti problemi 
praticl e teorici da sciogliere, sla la lotta per 

" una programmazione democratica (intesa come 
strumento diretto a raggiungere ; determinate 
obiettivl di sviluppo — non solo di quantita. ma 
di qualita — e quindi chinmato a intervenlre 
nell'orientamento della massa degli investimenti 
e nel momento stesso dell'accumulazione). Si 
guard! con quale nettezza Togliatti ha sottoli
neato questo tema nella «memoria •• di Yalta. 

Esso e un punto nodale perche investe due 
aspetti peculiar! della nostra strategia di avan
zata verso il socialismo: Tidea di una trasfor-
mazione delle strutture e anche degli istituti 
politici, che si attui in modo progressivo e ope-
rando dall'interno dello Stato borghese: e 1'ideo 
dl una trasformazione socialista. che avvenga 
attraverso uno schieramento politico e sociale 
assai pid largo e articolato di quello classico 
dell'Ottobre "17. La programmazione, o politica 
di piano, diventa una chiave per attuare una 
strategia che corrisponda a queste esigenze. Di-
rei di piO: la ricerca degli obiettivi intermedi, 
di equilibri economico-sociali che via via si spo-
stlno in avanti, della strumentazione e del rin-
novamento istituzionale, - connessi a una pro
grammazione democratica. diventa l'asse di una 
tale strategia, un punto decisivo di veriflca della 
sua validita. 

Qui si presentano tutta una serle dl quesiti, 
non ancora risolti, e in parte nemmeno affrontati, 
che lo accenno soltanto. Come costruire una 
programmazione democratica, che affermi quin
di la preminenza deU'interesse collettivo e la 
necessita di un intervento pubbllco anche nel 
momento dell'accumulazione, mantenendo uno 
spazio alia inizlatlva privata, anzi persino -ga-
rontendole» uno spazio e cioe scartando la so
luzione che mette tutto, e direttamente, nelle 
mani dello Stato? Un tale problema oggi non 

: pud essere esaurlto nell'esigenza di garantire 
un posto e un ruolo anche alia bottega artiglana, 
o al piccolo imprenditore, o alia singola azienda 
contadina. Dobbiamo dlrci con franchezza e con 
realismo che questa e una impostazione par-

> zlale e che non afTronta ancora i punti piu 
ardui: in prlmo luogo, perche oggi un avvenire 
della piccola impresa (sia neU'agricoltura come 
in altri settori) puo trovarsi solo nella scoperta 
di nuove dimensioni associative: in secondo luo
go. perche il tema difficile da affrontare non 
e quello della conciliazione fra programmazione 
democratica e persistenza della piccola impresa, 
ma e quello del come si possa avviare e impo-
stare una preminenza delle scelte collettive, de-

• mocraticamente espresse permanendo la esistenza 
di graridi concentraziorii private' industriali e 
finanziarie: senza procedere cioe alia loro pre-
limlnare e globale socializzazione. Poiche non i 
possibile pensare a una idilliaca. e automatlca ' 

• integrazione fra le scelte pubbliche e quelle 
delle grandi concentrazioni private (e la crisi 
del centro-sinistra lo dimostra), occorre dun-
que trovare nuovi metodi di organizzazione e 
di lotta per affermare la preminenza deirinte-
resse collettivo, per colpire e battere le resi
stenze di interessi illeciti. per utilizzare si anche 
lo stiniolo al profitto. ma collocandolo nel quadro 
deirihteresse collettivo.e in questo modo me-
diandolo e superandolo in un disegno generale 
di rinnovamento e di trasformazione sociale. II 
problema e tanto piu complesso in quanto si 
pone oggi in una dimensione non solo nazionale 
ma internazionale, se e vero che ogni soluzione 
italiana deve fare i conti con la realta del 
MEC, con le spinte che si manifestano al suo 
interno, con gli orizzonti che si sono aperti stante 
j'integrazione delle economic • v 

Francamente mi sembra che le forze che 
hanno dato vita al centro-sinistra sono giunte 
a questi problemi parecchio impreparate. con 
posizioni eterogenee e spesso assai sommarie, 
sicche presto hanno dovuto ripiegare di fronte 
al contrattacco conservatore che si sviluppavs 
daU'esterno e dall'interno del centro-sinistra. 
Occorre quindi una revisione e uno sviluppo. 

Intendiamoci bene: non si tratta tanto di 
elaborare a tavolino una concreta bozza di piano 
di svUuppo (che pure e un momento necessario) 
ma di costruire attorno all'obiettivo di una de
terminate linea di sviluppo un movimento reale 
di forze sociali e politiche: e cioe mettere in 
movimento interessi ideali e pratici. agire dal
l'interno dello scontro di classe e partire dal 
grado e dalle condizioni cui esso e glunto per 
far avanzare soluzioni che portino via via alia 
vittoria di una linea di programmazione demo
cratica. Non escludiamo affatto una gradualiti 
e una prudenza — lo abbiamo detto anche altre 
volte — ma riteniamo decisiva la organicita di 
un cammino e di una linea. 

Socialismo 
e ricerca teorica 

Costruire un simile movimento con le masse 
e fra le masse — nei suoi fini avanzati, nelle 
sue tappe intermedie, nei suoi nessi fra l'uno 
e l'altro momento — esige di affrontare una 
serie di questioni, che riguardano 1'idea stessa 
che ci facciamo di un cammino verso il socia
lismo. Ad esempio: signifies non solo procla-
mare, ma costruire, sin da ora e nei fatti, una 
autonomia del sindacato che non annulli ma 
invece utilizzi e comprenda rinsostituibile ele- • 
mento di stimolo e di liberty rappresentato . 
dalla lotta rivendicativa. Ecco allora il problema 
di cib che e il partito e di cid che £ il sindacato 
e del loro rapporto: e non si tratta di una defi-
nizione da andare a cercare nel vocabolario o 
in un testo di dottrina. e nemmeno semphce-
mente di registrare ci6 che sono oggi il partito 
e il sindacato nel nostro Paese, ma di capire 
cio che sono oggi per costruire ci6 che possono 
essere domani. Un ripensamento e uno sviluppo 
possono essere tanto piu coraggiosi. in quanto . 
partono da un patrimonio prezioso gia acqui- . 
sito. da una ricchezza di esperienze e di con- J 
quiste. Un impegno nella lotta per la program
mazione porta dunque dritto il nostro partito 
— e starei per dire lo obbliga — a ripensare e ' 
a rivivere elementi essenziali del proprio pen-
siero politico: e a ripensarli — insisto a dire — 
non solo in termini di concetti, ma in termini 
di costruzione storica vivente. di concreto agire 
nella realta. - - • - . -

Mi preme • sottolineare questo punto perche 
troppi sono ancora coloro che dietro alia nostra 

" insistenza ' sulle esigenze dell'oggi — un oggi 
che e la xhlave del domani — sospettano la 
volonta di eluder'e questioni di principio. Ma 
dawero si ritiene possibile dare vita a solu- ' 
zioni pratiche valide e feconde fuori da uno 
sviluppo del pensiero. come se in quelle solu
zioni pratiche non ci fosse gia almeno il germe 
di un'claborazione teorica e come se il dar vita 
a quelle soluzioni pratiche non sollecitasse. non 
imponesse prima o poi uno sviluppo della ela
borazione teorica? Io non lo credo. Credo che 
dove si manifesta (intendo dire: emerge nella 
cosdenza. viene alia luce) una contraddizione 
o addirittura una doppiezza fra teoria e pratica 
— e pu& manifestarsi perche il cammino e tut-
t'altro che lineare — quella doppiezza non re-

siste, perche alia lunga essa si rivela come una 
debolezza. • . . 

Perci6 all'lmpegno nostro nella lotta per una ' 
programmazione democratica, come cardine di 
una nostra strategia di avanzata al socialismo, 
io vedo obbligatoriamente connesso lo sviluppo >' 
dl una ricerca teorica. E' evidente che una simile 
lotta alPinterno dello Stato borghese richiede che 
noi ci riproponiamo la questione del rapporto 
tra struttura e sovrastruttura: e ce lo ripropo
niamo non gia per negare (come avviene nel 
revisionismo socialdemocratico) 11 nesso fra i 

. rapporti di produzione, lo sviluppo della lotta . 
di classe e il concreto organizzarsi della societa ', 
politica e pid strettamente della macchlna sta-
lale, ma per cogliere nella sua concretezza, e ' 
quindi nella sua artlcolazione, questo nesso, ' ' 
e quindi per intendere tutte le modiflche e gli . . 
sviluppi che ullu macchinn statale e riuscita '. 
a imporre la lotta delle masse lavoratrici con 
le possibility nuove che tall sviluppi nprono 
alia battaglia di emancipazione. Voglio dire che 
noi dobbiamo ripensare seriamente la stessa 
concezione lenlnista dello Stato per cogliere tutti 
i nuovi elementi di contraddizione, dl apertu'ra • 
democratica, che la lotta delle masse popolarl ' 
e riuscita a inserlre nel.concreto sviluppo degli 
ordinamenti statali borghesi, potenzlando in • 
qualche modo il momento del consenso rispetto 
al momento prevalente della coerclzlone e mo-
clificando notevolmente la collocazione dello 
Stato rispetto all'economla. 
• Analogamente, ml sembra evidente che nel 
momento in cui noi poniamo In modo nuovo 
il problema dl una intesa con le forze socialiste 
e con il movimento cattolico noi dobbiamo ri-
proporcl la questione del rapporto fra la classe 
e le forze politiche: dobbiamo usclre dallo sche
ma che identlfica meccanicamente e staticamente 
la classe con un partito. Anche qui non si 
tratta di negare il rapporto fra classe e forze 
politiche: anzi. si tratta dl intendere tutte le 
articolazioni, gli sviluppi e anche le variant! 
che assume questo rapporto; si tratta quindi '. 
di intendere che la unit& politica della classe 
non e un dato immediato, ne acquisito una volta 
per tutte, ne riducibile sempre a un solo par
tito. ma una conquista storica, che pub esprl-
mersi in diverse forme, che e continuamente 
in contestazione e che per essere ricca, matura, ' 
capace di egemonia (e non solo dl coerclzlone) 
deve reggersi su una dialettica democratica. 

»<i 
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Democrazia interna 
e programma politico 

Lo sviluppo della democrazia interna dl par
tito io lo vedo in stretta connessione a questo 
tipo di strategia, alia ricerca teorica che essa 
sollecita, alia ricchezza di iniziativa che esige. , 
Un simile tipo di lotta per il socialismo e 1 , 
contenuti di questa lotta esigono una parted- . 
pazione del militante, che non pu6 essere solo 
l'applicazione di una linea politica decisa dal
l'alto e da pochi. Io non mi nascondo i residui > 
di metodi autoritari che eslstono anche nel mio 
partito. So per6 che essi sono in forte contrasto ; ; 
con la politica che facciamo, con la strategia 
che proponiamo: so cioe che ess! sono veramente . 
il passato, nel senso • che appaiono un freno, 
un ostacolo, qualcosa da superare. So che ogni -. 
passo in avanti che facciamo nella elaborazione 
dl una strategia democratica e unitaria dl avan
zata al socialismo esige che il nostro militante 
divenga sempre plu uno che partecipi e decida 
della linea politica. Quando il compagno Longo, .. 
nel suo breve ma importante discorso al Comi- -
tato centrale dopo la elezione a segretario del 
partito, ha sollecitato l'allargamento della par-
tecipazione di ogni militante alia elaborazione 
ed attuazione. della politica del partito, ha colto 
questa semplice ma incalzante necessita. 

Qualcuno arriccia il naso quando noi sotto- -
lineiamo questa connessione fra democrazia in
terna e programma politico, quasi che qui vo- > 
lessiino eludere le questioni di principio. Io 
penso invece che in questo modo noi caliamo . 
i principi nella concretezza della storia, nel vivo 
della lotta di classe e facciamo della democra
zia interna non un astratto modello ma qualcosa .. 
di organico a tutta una visione strategica. In 
questo modo la democrazia interna si presenta 
come qualcosa che non e separata o separabile • 
dalla lotta, ma funzionale ad essa, necessaria 
ad essa: come la base e la condizione non solo 
della unita nella lotta, ma della efficacia nella 
lotta. Qui e'e molto da cercare e da sperimen-
tare. se e vero che il superamento del monoli-
tismo non puo consistere per noi in impossibili 
ritorni alle pratiche del movimento socialista, 
che ci appaiono limitate a competizioni di ver-
tice. condanuate a sfociare in cristallizzazioni 
(razionistiche nemiche di un dibattito effettivo, 
paralizzanti ueH'azione e quindi prive di una 
forza democratica reale. Io penso che un grande 
tema da studiare. non come lontano - modello 
da riprodurre in condizioni storiche del tutto 
diverse, ma come un'esaltante esperienza, ricca 
di insegnamenti per tutti, sia ci6 che e stato 
il partito bolscevico dal '17 sino al momento in 
cui comincib a prevalere 1'autoritarismo stali-
niano: con la democraticit& dei suoi dibattiti -
interni, con la ricchezza della sua ricerca.teo
rica. con la sua occezionale capacity di proiet- : 
tarsi nell'azione. Non e'e 1& l'immagine della 
forza ideale e pratica che pub svlluppare un '. 
partito al tempo stesso unito. aperto. democra- . 
tico? (...) - . - . . " • . 

I problemi sono difflcilL E' vero. Ma noi M 
aflrontiamo con fiaucia, perche ci sentiamo un 
partito fresco, che ha voglia di cercare e di ' 
combattere. Sappiamo che non possiamo vivere 
di rendita, per grande che sia il patrimonio 
acquisito e 1'ereditS che ci lascia Togliatti. Sap
piamo che spetta a noi di far la nostra parte, 
con l'audacia e il coraggio politico che ebbero 
gli uomini che ci hanno illuminato la strada. -

Una cosa mi preme di aggiungere: noi con- * 
cepiamo lo sviluppo del nostro partito non come . 
chiuso in una serra, e come una forza autosuffi- '• 
ciente. ma come una organizzazione vivente che • 
cresce e lavora nel confronto e nel contatto "•' 
con le altre forze ideali e politiche. Noi abbiamo 
sempre sottolineato con energia i caratteri che . 
fanno de] nostro partito nun un partito di opi- • 

' nione e una somma di individui e di voti. ma 
un collettivo organico. Ma cib non significa in .' 
alcun modo che si tratti ai una forza statics. 
prefabbricata, - e meno ancora significa che il • 
nostro rapporto con gli altri sia un rapporto • 
in cui abbiamo solo da spiegare una vent& gia 
tutta scoperta. Se fosse cosi vorrebbe dire che . 
noi abbiamo unldea del tutto malinconica e 

. noiosa della realty e del nostro stesso sviluppo. ; 
Forza organlca vuol dire invece un partito che •' 
entra in un rapporto feconao e positivo eon 
il mondo. con la rcalti in movimento, con le • 
altre forze politiche e con tali forze intesse un 
colloquio che lo arriccbisce e lo modiflca con
tinuamente. .'•* - •* 

Lo. sviluppo del nostro partito sara quindi 
anche a seconda di come sara lo sviluppo delle ,• 
altre forze- Percib la discriminazione verso di 
noi. fra l'altro. mi e sempre apparsa una prova 
di stupidita. o in ogni modo di debolezza e di . 
rinuncia. E percib provo sempre un forte fasti- V 
dio di fronte a chi pretende di segnard i voti 

• nella pattella e si limita a farci prediche pater-
nalistiche quanto generiche invece di misurarsi 
con noi in un discorso concreto. Tra l'altro: 
non e molto piu interessante. piu attraente, piu 
ricca per tutti questa seconda via? • 
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