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Un'intervista con 
il compagno 
Ernesto Ragionieri, 
:he sta curando 
'edizione in 
lollaborazione con 
Tlstituto Gramsci 

Roma, 24 agoslo 1964: tin aspetto del funeral l dl Togl iat t i , cut par tec lp* una folia Immensa 
convenuta da ogni parte d ' l ta l la . 

Le «Opere scelte» di Togliatti 
saranno raccolte in sei volumi 
La periodizzazione sara la seguente: 1917-1926, 1926-1940, 1940-1948, 1948-1956, 1956-1960, 

1960-1964 - Ogni volume sara preceduto da un ampio saggio introduttivo e conterra la biblio-

grafia completa degli scritti e dei discorsi del periodo corrispondenfe e la documentazione della bio-

grafia intelletfuale e politica dell'Autore • Le «Opere scelte» verranno pubblicate dagli Editori Riuniti 
Roma, 24 agosto 1964: Lulgl Longo, a piazza San Giovanni , pronuncia il discorso commcmoratlvo che conclude t solennl, 

imponentl funeral l dl Palmlro Togliatt i 

I I compagno Krncsto Rauio 
ineri sta curando. con la cnlla 
Imrazione dell ' Istitnto Gramsci . 
la edizione delle opere di To 
ffl iatti clip vt-rni pubhlirnta da 
gli Editori Riunit i . 

Quali sono i cr i ter l col quali 
I'edizione wiene preparata? 

Anche negli anni di questo 
dopoguerra. quando era due 
iiuta constietudinp assat eslcsn 
che di mo//1 dirigpnti di pur 
tili cotnum.sti di ran papsi nn 
cora vivenlt si piibblicassrro /<• 
raccolte totnli a purzwli rh-llo 
operp. il compagno Togliatti si 
era sempre sottralto. con mo 
livazioni i/ pin delle volte 
acherzose. alle pressiani che gli 
crano state fattp per una mh 
ziane dei suoi scritti e discorsi 
politici. Le stesse ripubblica 
zioni di sinnoll scritti e di rac
colte sti leml delerminati che 
egli aveva effettuato neqli ul-
timi anni della vita nascevano. 
mi sembra. assai pin che dal 
desiderio di incentariare la 
propria opera, dalla esigenza 
di chiarire, ripresentanda qual-
che documento maqari vecchio 
di decenni. un problema pre 
sente alia attivitd del Partita 
e del movimento operaio e de 
macratico Crediamo di poter 
comprendere, oggi. molto be 
ne da quali preoccupaziom e 
scrupoli nascessp tale posizto 
ue; ma la consequenza che ne 
ilerivava e* stata che mnlti dei 
suoi scritti, anche tra i piii im 
portanti. sono stati per lunqa 
tempo sottratti alia ctrcolazin 
ne c non hanno cnslituita parte 
inteqranle della formazione 
culturale e politico del Par 
tito. Si pensi. nd esempio. al 
famoso rapporto al VII Con 
gresso dell'lnternazionnlp Co 
munista. che <* una pxetra mi 
Hare non soltanto della storta 
del movimento comunista in 
ternazionale. ma anche del 
pensiero di Toa/io/Zi villa pace 
e sulla querra. e che t* sfa/o 
pubblicato in Italia per la pri
ma volta. se non rado errato. 
soltanto dopo la morte del suo 
autore, rip/ volume Sul movi 
mento operaio internazionale. 
curatn da Franco Ferri ner qh 
Editori Riuniti 

Dopo la morte del cnmpaqno 
Togliatti il prohlema. percio. 
xi impnncra. * fu affront at n 
dalla Direzione e dalla sctinne 
culturale del PCI ^ stamina 
rono quindi IP vane rxnsir>i/ifd 
di edizione rhe <f presentam 
no: opere rnniplete <* opere 
scelte7 Raccolte per t qenen » 
(scritti politici dismrsi ooliti 
ci e parlamentnri. saqai. °cc ) 
opnure ordmamentn cmnnlnai 
co? La decisianp che prpi-n/sp 
alia fine, dopo un'attenta ran 
siderazione di tutti qh nspeiti 
del problema. fu quella di pre 
parare una edizione di opere 
scelte che abbracci sei gmssi 
volumi net quali qh scritti e 
i discorsi siano essi di iron 
mento politico o culturale. sia 
no ordinaU can criterin crano 
loqico. IJI periodizzazione dei 
rolumi sard In sequente: 1917 
1976 1926 1940. 1.010 /US. f>IS 
1958. J95/> I960. W<0 I9M 

Non sara rtunque una edi 
xione eri t lca delle opere com 
plete di Toqliatt i? 

Nn-.i esistonn ancora le con 
dizioni per renlizzare un tale 
laroro in mndo reramentp en 
tiro. Intantn. sara bene near 
dare che per nes*nnn. namn po 
litico o scrittare che sin. t/ qua 
le abbia svolto la sua nttimta 
lunqo quasi mezzo secola In 
edizione critica delle opere 
complete si inizia e «i renin 
ia pochi nnni dopo la morte 
Solfonfo il trasenrrere del tern 
po pud create la proipelUva 
che permettn di qiudicare «e 
sia Qinsto rncenqhere e rrnhnli 
care tutto quanta un unmn po 
litico o uno scnttnre nnnnr 
scritto. E cio rale anche per 
Toqliatti. la pubblicazinne d"lle 
opere complete del quale oc 
cuperebbe parecchie deexne d» 
volumi. 

La sua caratteristica tenden 
M di ripTOTcfere a pttk rlprese 
i temi della elaborazione po-
Hfico t sriltipporli e portarli 
•ran/i sul ritmo della azione 
4d noiimcnto del quale face-

i a parte, magari svolgendo in 
forme diverse le stesse idee. 
sembra uno dei Iratti essenzia 
li. e piu affascinantt. della sua 
personalita, e insieme un se 
quo della sua robustezza di 
pensnlnre politico rivoluziona-
no. tale da giustificare la co 
noscenza e lo studio piu alien-
to di tutta la sua opera Si frnl 
tn percio di fnrnire uno ttrtt 
mento inditpensabile d» forma 
zimip e di rifle^ione at com 
P'ifiiii. at giovuni, aqh studios! 
della sfnrifi del nostra Partita 
e drila s/orio d Italia 

Percid non soltanto ci preoc- I 
cuperemo di una scelta che in-
clui'~ tutti gli scritti e I discor
si pin signiflcativi e in ogni 
senso rappresentativi, ma for-
niremo, in ogni volume, degli 
strumenli che conscntano di ap 
profondire e di sviluppare la 
ricerca e la conoscenza del 
pensiero e dell'azlone di Pal- I 
iniro Togliatti. Ogni volume ' 
.sard quindi accompagnato da I 
una bibliografia completa de- I 
qli scritti e del discorsi dl To- • 
qliatti per il periodo corrispon- \ 
dente e sard preceduto da un 
ampio saggio introduttivo che. I 
sulla scorta degli scritti e dei 
discorsi di Togliatti raccoltl o I 
non raccolti nel singolo volu- I 
me nonchi della piu ampio do- • 
ciimpn/azione. cerchi di fornire | 
una esposizione della sua bio-
qrafia intellettuale e politica I 
e una valutazione della attivitd 
da lui svolta I 

Puol dirci come si svotge t 
a che punto e il lavoro? 

II lat'oro si svoloe in qran 
parte all'lstHuto Gramsci. do-
re sono depositate le lotocopie 
dell'archivio di Partito e del-
I'archivio personate di Toaliaf-
ti. oltre che una casta collezio 
ne delta nostra stampo e delle 
nostre pubblicazioni. Siamo I 
partiti da una prima raccolta 
degli scritti e dei discorsi di I 
Toqliotti conservata all'lstituto ' 
Gramsci. ordinata da Felice i 
Platone e Giuliana Fern m m- \ 
sta di un eventuate lavoro di . 
edizinnp Questa raccolta. che | 
ha M preqio di essere stata 
controllata e autenticato dallo 
stesso Togliatti. 4 fuffarin an-
mm larqamente mcnrnpleta. | 
Von st tratta solo di compfe- I 
tnrln ppr ali nnni successiri . 
al WW E' necessario ytabilire | 
Vnttr'buzionp d> numernsi ar 
ticnli nnn (\rrr\nti. idpntificare I 
qli interventi pnmunciatt npqli ' 
nrgamsmt dniaentt del Pnrlito I 
o dell'lnternazionnle e. proble I 
ma questo moltn serin e di as • 
*ai diff'cilp \nltizinnp in quan \ 
tn <;nnn staff ennserrati mono 
scritti p nppimti quasi f.sclu I 
sii amente di scritti e discorsi 
di Topliattt per il periodo sue- | 
ces«iro alia liberazione. «/abi- ' 
lirp il teslo piii attendibile di I 
scritti pubblicati in piu lingue I 
e accessibili spesso in una lin- i 
qua dirersa da quella nella \ 
quale furovo redatti . 

Toqliatti <tessn. nrl pMbbli 
care nel f>S? su 5Vx*iPta un suo 
soacjio \ propositn dpi fa^ci I 
«mo HP?S) fpfp prp<pnfr che I 
si trnttavo di una ritraduzinne i 
dal frorrpfp di un te*to ongi- \ 
inrinmen'p npparso in lingua , 
ms<a. e m w in auard'n con | 
trr Ip orpntnoh defnrmn"'oni 
rhp alio P'Vro ?<r-rp<*invp del I 
sur ivn«7pro poterann der'rarp ' 
dn qupsto sis'pmo d> trnditz'om 
succe**ire II compaonn 
Amadesi rhe l stalo oer tun . 
qht anm teqretario di T'»o'iaf | 
fi. e di orezmsn nmio in que 
sto ditf'cile laroro: e vaqlinmn I 
<jp r̂nrp rorronno aiiiffirri tnffi 
i enmpagm nrmche' qh archivi I 
italmni P di nltn pap^r rhp sia- I 
no T'H r»o<<p<<o di documenti • 
mfprp««onf» questo faroro | 

l.p diff>rnlid che ti prp«pn 
tann nnn tonr. p*\che Tuttama I 
i? laroro *i trnra qid ad uno 
ttndir* ihhminma nranzain ta I 
le do far oreredere '•he nel ' 
prnssimr, nnno m ocenvene del 
terto annirer*nrw della morte 
del compaqno Toqliatti. passa 
essere in circolaziorte il prmo 
volume di una edizione delle 

Quarant 'anni i n 

(Juarant anni ot 3ono. nei ictiuraMi 
1924. quando venne fondato questo no 
stro quotidiano. non si pu6 ceitamente 
dire che fosse molto buona la situa 
^•one del nostro partito La Mranmdp 
rascista faceva le sue pnnie prove di 
tjoverno e noi eravamo al m i rmni 
t ia la illeualiln 'li TaHo e la y-tpen 
/inne Mn iu inn . i I,a orjicinu/ji^-nne d' 
oi- t i to si sf.iva rip't-i ipntlo (IOJKI ;! 
toli)o sulla fest.i nceviito con la « mar 
cid SII Roma ». Si sarebbe arnvati 
entro qualche mese. ai ven'imil.i 
iscntti registrant tantl quanti ora. in 
periodi di tesseramento ben fatto. ne 
registriamo. su per giii. in meno di 
una «ettimana. l>o stesso carattere 
del partito era perd ossai diverso da 
ogtfi (Mi stnimenti della propaaanda 
erano agli tnizi di una faticosa nco 

struzione. Quanto all'ortentamento ge 
nerale. si stava uscendo da una du 
rissima crisi. Si erano collocate le pri
me pletre miliar! della strada che ci 
staccava dal vecchio infantilismo e ci 
doveva portare alia costruzione di una 
valida linea politica. Si era per6 an 
cora nell'incertezza, anche nel gruppo 
dirigente: ancora lontani dall'avere 
conquistato a un indinzzo marxista e 
lemnista tutto II partito In quelle con 
dizioni. la fondazione stessa del quo 
tidiano con una oggi incredihile scar 
sez2a di mezzl material! e mentre 
tutta la stampa democratica lanawiva 
tu un superbo atto di tiducia jnzi 
di certezza nelle sorti del p.irf.'o e 
del movimento operaio Eravamo e 
saremmo stati presenti. ogni morno e 
tra le masse del popolo. in qualsi.isi 
situazione. not. che tutti tendevano a 

itz'ont I 
f.ri»0' I 

coii-.ic1ei.irr esclust da ogni Riuoco po 
litico. avendoci concesso. dopo la scis 
sione di I jvorno si e no qualche anno 
di vita' 

Ma ricorelare questo non basta. Il 
moniento di maggior peso e anche per 
oRdi di rm^gior interesse e che il 
nostro nuovo quotidiano non solo co*' 
i.i sua prosen/a ma m l nome stess<> 
•hr gli volemmo dare — I'Umln -
itfermnva una vieiiro^a linea politica 
uolla quj le erano msiti sviluppi mm 
vi. tn itatnenti profondi. che investi 
vuno non soltanto tradizlonah prohle 
mi del movimento operaio. ma le bas< 
stesse di tutta la vita nazionale. 

Forse qualcuno si meravigliO. allora 
che sottolineassimo in questo molo la 
causa p la necessita dell'unita propno 
noi. quelli di Livorno. Ma la rottura 
di Livorno era stata nelle cose, prima 
che nelle decision! dei congress!. Era 
una necessita oggettlva. che si poneva 
come premessa e condizione di una 
lotta. per I'unita del movimento ope 
raio. che doveva essere condotta da 
un partito il quale avesse superato la 
precedente confusione babelica e aves 
se un chiaro indinzzo di lavoro rivo 
Itizionario Non tutti s'impadronirono 
sin dall'inizio d) questa venta e sep 
pero «empre trarne tutte le possibili 
conseguenze. II problema dell'unita 
non si pose soltanto sul terreno na 
'.mnale ma su quello internazionale 
love 32Hono fatton neitativi di vana 
uatura da alctini dei quali anche noi 
ftimrno donitnati Non o^tante cio. la 
causa dell'unita fu sempre la causa 
no=tra etl ascnviamo a mento del no
stro partito di aver lavorato e con 

tnbuito. e nel Paese nostro e su una 
scena piu ampia, a farla progredne 
e trionfare. 

L'Unitd fu di ratto I'organo. nel I9Z4 
non solo del nostro partito. ma anche 
di una parte che si stava a sua volta 
staccando da) vecchio tronco soctalt 
sta ed 6 intere.ssante ncordare come 
Antonio Gramsci ammonisse i compa 
t;nl a vigilare a che questa estensione 
del nostro fronte non si traducosse in 
?sasppra7!onl polemiche non neces 
*ane e dannose Parlando di umtn 
tenvendo questa aspirazionr sulla no 
'tra quo!idiana bandiera. noi doveva 
mo guardare lontano. piu lontano dei 
.e pro;x>ste di Tronte unico elettorak-
che racemmo nello stesso 1924 a tutti 
i partiti operai. e anche di quelle che 
presentammo. nell'estate. al hlocco de 
mocratico aventiniano. per spingerlo a 
un'azione che sarebbe con ogni pro 
babilitd stata risolutiva. Dovevamo 
guardare a tutta I'ltalia. alia sua non 
unitaria stnittura nazionale. alia la 
cerazione tra il Settentnone e il Mez 
zogiorno e a l modo di superarla, con 
un'azione politica nella quale la clas.se 
operaia procedesse unita con le gran 
di masse contadine e lavoratrici della 
parte organicamente piu arrctrata del 
Paese. Alia aspirazione e lotta per 
I'unita del movimento operaio si un:-
vano in questo modo gli element! fon 
damentaii e decisin di una politica 
di unlta della nazione e nnnovamento 
di tutta la vita nazionale. 

Tutti sanno ed e superfluo rtcordare 
come si svolse. dopo il 1924 e dopo il 
1926. nella persecuzione quotidiann 
mente affrontata con fermezza. nei 
carcert e nell'esilio. il nostro lavoro 
nvoluzionario Ma come si spiega 
come si riesce a comprendere perchd 
propno noi. comunistl. ! piu persegui 
tati . odiati e infamati. noi che. in so 
stanza, avevamo avuto le piu ridotte 

possibilita di crearci 1 collegamenti e 
una base per la ripresa democratica. 
Tummo alia testa della riscossa nazio
nale e fu compito nostro scuotere gli 
altri dal sonno. indicar loro la strada 
della unita e della lotta per la rina 
scita della nazione7 Certo. questo ar* I 
narente miracolo si spiega anche con I 
fatton di ordine Internazionale. In . 
quel tragico deconnio fra il "»0 e il I 
10. noi avevamo ben compreso che ' 

dovere essenziale di tutto cio che vi i 
era di sino e vivace nel movimento | 
operaio e democratico del niondo in 
• icro era di stnngersi ad ogni costo I 
e al di sopra di tutto attorno alle ' 
iirandi nnnovatrici conquive della Ri i 
wiiuzione d Ottobre. Ceito il sacn | 
Mcio. l'abnega7ione. I'eroismo di cen-
tmaia e migliaia di nulitanti era un I 
•-erne che non poteva non dare frulti I 
fecondi Ma assieme con tutto questo. 
non dimentichiamo la profonda e nuo-
\ a ispira7ione politica. nella quale la 
funzione nazionale della classe operaia 
e del suo partito di avanguardia era 
non soltanto implicita. ma affermata 
nel modo piu chiaro. esplicito. evi-
dentc. 

La testata stessa della nostra UmU'i | 
esprimeva ed esprime questa pro- | 
fonda e nuova Ispirazione politica. Ce- • 
lebrando. oggi. dopo quarant'anni. la I 
sua fondazione: nevocando le vicende 
meravigliose della sua esistenza. noi 
ceiebnamo e rievochiamo. quindi. un 
fatto nazionale. una conquista del mo-
vimento operaio e democratico che e I 
stata realiz7ata np| nome della liber- ' 
ta, della emancipazione del lavoro. i 
della redenzione e del progresso della | 
nazione. E siamo impecnati. sulla via 
tracciata da tanto e cosi nobile lavoro. I 
ad andare avanti Molti successi al>- I 
hiamo avuto Ma altri e decisin ci . 
qttendono ancora I 

(da I'Unita. 16 1ebbra,o 1964) 

d if fu s ione 

i i 

i i 

Hasta sottoporre a una 
osservazione anche super. 
tlciale il contenuto di no-
fi7ie e commenti pubbli
cati dai co-,lddettl gran 
di quotidianl di inlorma/ione. 
per ffuingere a conclusioni gra 
vi Chi si accontenti — come 
ta la gente comune — della 
lettura di uno di questi quo 
tiriinni. r̂  sistematicamcn-
te privato della cono^cenz.1 
della venta I.e noti/ic piu im-
portanti flet'isive per la cono-
scen«i del niondo e per I'orien-
tamento delle mentj timane. so
no sempre date in modo tenden-
zioso. mutilate di particolari es-
sen7iali. travisate non da un 
commento piu o meno legitti-
mo e sempre riconoscibile. ad 
ogni modo. ma da quella sot-
tile arte del silenzio o della 
falsificazione d ie e dominante 
nel giornalismo borghese. in 
quel giornalismo che 6. dalla 
prima parola e dalla prima 
scelta slno all'ultima. lo stru 
mento di un domimo di classe. 
economico, politico, sociale Fa 
ndere che nel mondo co=iddet 
to occidentale si rimproven ai 
paesi socialisti I'as^cnza di una 

nbeita di stampa. quando si se 
quale sia II urado di asservi 
mento cui e sotto|x>sta tutta o 
quasi tutta la stampa (tuotulia 
n,\ dei mandl parsi capital) 
s t l C I 1 

Nel passnto questo eta un 
tenia cm n t o n e v a contmua 
mente la propaganda del IIM> 
vimento (.[K-raio Oggl lo si e 
purtroppo alquanto dimenticato. 
forse in (onsegueiua del fatto 
d ie . in Italia, il (|Uotidiano «.<> 
munista ha tocc.ito tuatu ie tali 
che nemmeno ixitevano evseie 
sognate al tempo dei primi ur-
gani di stampa socialisti e cfr 
munisti. Ma questa dimentican 
7,a e un errore. perche abbati 
dona a un lento processo s|>on-
taneo quel piocesso di libera 
7ionc dei lavoraton dalla men 
zogna politica che tra di essi 
diffonde e ahmenta la stampa 
pagata dai padroni Si ripren 
da I'azione sistematica di S U M 
Fcheramento e lotta in questo 
campo. se si vuole che la c.im 
prigna per la stampa s.a ci6 
che deve essere e dia tutti i 
frutti d ie deve dare 

(da Rmasctta. 15 giugno VJG-i) 

J L 

I I Partito politico de l la c lasse opera ia 

i 
i 

sue opere che ci auQuriamo I 
non indeqna della strietd 9 ' 
cfpllo spirito critico che cpli ha i 
cercato di trasmettere. I. 

... Noi insistiamo nell atlermare e »oitw 
linea re che I'esistenza del partito politico 
— anzi. precisiamo. I'esistenza dei partiti 
politici — e indispensabile i>er I'esistenza 
stessa e per lo sviluppo di un regime di de 
mocrazia. Non e concepibile. oggi. una so 
cieta democratica nella quale non esista il 
partito politico La tendenza a ndurre. in 
questa societa. la funzione del partito poll 
tico e la sua importanza; !a tendenza a 
denunciare la presenza e I'intervento continue 
del partito politico nella vita democratica 
come elemento di diMurbo e quasi di dege 
nerazionp e una tendenza la eonsiderar^i 
nettamente reazionana Cio non vuol dire 
che non po««ano e = ^ r v i . nella attivita dei 
partiti e ^npraltiitfo dei partiti di envernn 
momenti che rievono venire cnticati e re 
^ptnti. in quanto tenriono n =o>-titiiire alia 
democra7ia una *pecie di olicarchia di crop 
pi dincenti l.'ev-enziale oero e che «enza 
una attivita ennhnua dei oartiti non nui1 

csistcrr drmocra7ia politica 

("on^idcro quindi anche intirtemocratica 
e da respingersi la tendenza a =o*titmre al 
partito politico il cosiddeito gruppo di pres 
sione e al sistema dei partiti un siKtema 
di dmppi di pressione Se si consirierano le 
cose con attenzione. si pud agevolmente 
scopnre che questa e la tendenza propria 
di quello che si e oramai soliti chiamare 
it neocapitalismo I I punto di a rnvo di que 
sta tendenza * una societa p m a di demo 
crazia politica. di cui. del resto. non man 
cano gli exempt nell'attuale mondo capita 
liMico.. 

• • • 
Tra la concezione del gruppo <1i prec<ione 

che agisce per diventare cnippo di potere. 
e la no-tra jonce/ione del oart.io oolit co v 
£ un soManziale punto di dif leren/ ia/ iore 
che ^ta orccKamrnte nella arTernwwione dei 
carattere che noi attnbmamo al partite 
(N>II1KO della cla-^e operaia eoire o'sian.7 
/a7ione di n w « a e organi/za/tnne .1i loita 
the <i propone di csndate !e cr indi ma«w 
ponolan ver<o que<ti obiettivi di profonda 
trasformazione cociale. che «tzorgano dallo 
»tesv) «viluppo oagcttivo della economia e 
dalla coscienza delle classi lavoratna. 

Sviluppiamo ampiamente il dibattito e la 
ricerca r e l a t m alle stnitture del partito e 
i t «uo lavoro. ma non di«lacch amoci ma; 
da que<ti prmcipi che «ono eseen7iali II 
punto di oartenza deve es-ere, senza dub 
bio. una cnNca. volta a Mabilire «e \n e 
cormpondenza tra te no*tre sirntture p la 
nostra attivita da una parte e le miove real 
ta della vita economica e «ociale d i l l aitra 
Modifichtamr e correcciam*. cio che 8ppa 
nra nerps<ano Non »bhandoni,imoci pero a 
previsioni e «oluzioni che *iano <o!tanto c 
prev a lent c mente tecnicoora^ni/zaiive l a 
>truttura del partito deve e<«ere ta'e che 
^acendolo adrnre alle strutture sociali. gli 
oonsenta si una pin tempe«tiva piu a n coiata 

« piu efflcace elaborazione politica. ma a Ik 
icopo, sempre. di essere tn grado di eser 
citare. tra le mass* e alia testa dl un mo 
vimento di massa. ta necessana diresone 
di un'azione politica. 

h; evideute d ie U partito ta pane della 
-.ovrastruttura della societa. esso e pero 
itrettamente legato alia stnittura e la espn 
me. 1 partiti. diceva Gramsci. bono una no 
menclatiira delle classi sociali Gramsci 
stesso pero ci ha msegnato a non conside-
rare in modo meccanico il rapporto Tra strut-
tura e sovrastruttura La sovrastruttura non 
e un elemento passivo: ha anche una sua 
autonomia di sviluppo e di movimenta Tra 
il partito e la sua ba>-e sociale esiste un rap 
porto complesso. un movimento interno che 
il partito si sforza di comprendere e domi 
nare. per Doter adcmpicre la propria fun 
'tone 

Anche le forze reazionane. soprattutto 
luando si proiioniiono compiti di aperta rot 
tura tentano di crearsi basi organizzate tra 
le mas^e V'alpano nh esempi del fascismo. 
lei '4olli";mo dello hitlen^mo II no«tro rap 

norto con le m a ^ e lavoratrici e perA co ia 
•arofondampnte divcrsa. per la sua natura 
oic.mica e perch6 e^pnn<? un processo di li 
bertn In questo -scn^o es50 ^ diverso anche 
l i ! rapporto che 'tabilisce con le ma^se i 
partito democri^tiano. per e^empio. con in 
tcnti prevatentemente di con<ervazione delle 
onlmamento economico attuale. 

La clause operaia e le masse lavoratrici 
ad essa piu vicme vogliono affermarsi come 
forze dingenti della «ocieta. alio scopo di 
compiere una nvoluzione degb ordmamenti 
>ociali II nostro partito e quindi organo di 
lavoro e di lotta per rpalizzare questo oblet 
tivo F. questo si rasenmee in diversi e coo 
"orrentl modi 

La c l a « e operaia. infatti. si afferma come 
rl.i-.«e dirigente per il suo programma. che 
irdica mtte oni lontane. pre^enta *oluzioni 
•.l»2ua'e per i nrcblemi vtcmi e urgenti. e 

• he -p<»t'a 3l partito in r-ontatto ron altre 
for e don^ocrat'cbe elnbc-nre ? rendere po 
-lolare ficrndolo di\entare il prrwramma ri' 
in erande movin»ento di laviwaton 1 ^ cla* 

*<» o^era'a si afT^-ma coTie clause d r.ccn 
•e oer la <ua cap.ic.ta di 'odare per la rea 
ii//.i/ior,e di qu^^to p ' t ^ M i r m a e impor'a 
•n fon-'^ e in ci'idiziom d^'prmmate I.e 
i la^^e opera'a inline «i af lerma C O T * cla« 
«e dirigente per la sua capacita di eserci 
fare «ulla optnione pubblica im certo gradr 
di eeemonia politica anche prima dl avere 
conqui*tato il potere Cift dipende dal grade 
di sv- 1-jppo deiia stessa societa capi 
•alistica e qumdi da| "rado dl ma 
• u r t a dei germi dt «ocia!:smo che *onc 
'n qie«to «v-i'uppo: d'pende dalla avanzata 
*.e\ tocialismo nel mondo e dalle condiziom 
della lotta politica in cia^ctm papsp I I com 
o!e-«o di Que«ti tre moment! e deci^ivo per 
che <i pos«a avere una avanzata democrati 
ca verso il sooalismo ed e attra\er«o la 
•Maborarione oolitica. il lavoro la organiz 
'az-one e 'e 'o'te <iei par*, to che in questi tre 
rampi si r'e<ce a oroijredire In tutti e trf 
^ue^ti campi perO, ogni pro«res«o e subor 
lin.«to ai legamt del partito ron le m a « e 
i l ia loto dircziooe. estensif»np e *olidita e 
cioe al caraitere di massa del part i ta 

Gramsci par 16 del partito della classe ope 
raia come intellettuale collettiva In que
sta defimzione confluiscono tutti i momen
ti cui ho brevemente accennata Nel par

tito e superaia i«i en->cien/o suilanio corpo 
rativa: si giunge alia politica II partito 
opera nella societa civile e nella societa 
politica per trasformarle L'adesmne al par 
tito e la costruzione del partito sono qum 
di atti dl liberta L'operaio. H lavoratore 
mcommcia a liberarsi. entrando nel parti 
to e lottando nelle sue file, dalla condizio
ne puramenle oggettiva. individuate, eco 
nomico-naturale della sua esistenza e della 
sua n t a di cittndmo La «ua attivita diven 
ta creazione. rultura. co<trii7ionp con=ape 
vole di un mondo nunvo 

Anche nelle conrimom in cui la CIBSM-
operaia gia sia diventata classp dirigente e 
•-I lavori alia ediftca7ione di un nuovo ordi 
namento sociale. la p r c r n / a e I'attivita d c 
partito sono mdispensabili come momento 
rlella dirpzinne consapevo'p di un prore«*o 
complicato. lalora difTinle di cui sonp pro 
lagontMc IP cr.irrl ' ma>-«e Ipvoratrm E an' 
ci si scontra con il problema del partito cii 
rieenle un'co P della rnrntp^nrtrntp ' t n t 
Mira politica ujupsto prob'ema P stpio ri 
solto m un certo modo neM'L'nione Sovietica 
in modo eia diver«o in altn pae*i «ocali«ti 
dove esistono e collaborano diversi oartiti 
politici Noi abbiamo da tempo elaborate 
per quel che ci rieuarda una posiriorp no 
stra. Riteniamo possibile e necessana. nelle 

condi7K>ni che stanno davant! a not. la 
pluralda dei partiti politici durante la co 
stnizione di una societa nuova N£ si de 
vc credere cbe questa nostra posizionp «ia 
detfata *olfan'o dalle circostanze del nostro 
paese: ne so'tan'o dalle cost aspre cr tiche 
chp sono Mate fatte di erron. viotazioni di 
'rcalita e ryr«ino cnmmi commessi ^otto 
tl potce di S'alin II nvttivo d: fondo de le 
no<tre ricerrtie ed "laborazioni sta relia 
ron«apPvo'P77a da un la?o delle complicav 
',ifTeren7ia7iom politicte e sociali che s«> 
no prnprie di «ocieta capitalistiche molu 
sviluppa'e e di tradizione democratic;. 
daM'altro late do. niMvo »rrrpre piu ar^r>(if 
oreMicio ctv4 Manno acqinetando I p-incip 
e i pro^rammi del socialismo Mentre «n 
tempo «i rxVcva considerare che si sareb 
hero potute onentare ver«o il «ociali'mo «o 
lo !e avancuarriie della c!as«p operaia 02 
ei questo proces«e si compe in ampi *trit> 
di mass* lavoratna e anche di c*M inter 
medi e del cpto intellettuale. Vi sono quindi 
larche e nuove possibilita di e*ten«iore del 
campo delle for?e polittche che accettano 

^ c h e se in forme diverge una pro*pettiv>> 
-ocialista. e che. evirien'emente. non pos 

-oio appanenpte tutte a un solo oartito 

Not tnTnnro teniarro conto che nelia «i 
tuazione ortierna r»o«»r.no e«ictere partiti po 
utici diversi che *i richmmino al «nriali 
»mo. che vcciianc rendere por.sibiie la co 
-tnizione di una «x -ieia -ociahsta e in 
•endano parteciparvi In'endo partiti d-.ver^i 
oer le lore trsdi7ioni e anche per 1 lore 
orogrammi cioe oer il modo come concp 
oiscono e vogliono costnure una societa nuo 
va. Questa e una delle condizioru da a n 
derlva la esistenza. anche dopo che la • 
classe operaia gia sia diventata classe di
rigente. di partiti diversi. tra i quali potra 

esservi collaborazione nia potranno anche 
essorvi contrasti. denvanti da posizioni dif 
rerenti 

• • • 
... La stessa concezlone di una avanzata 

democratica verso il socialismo nchiede 
per potersi attuare. che la classe operaia 
e le masse lavoratna che aspirano a tra 
sforma/ioni socialiste nescano ad avere 
nel campo della sovrastruttura politica e 
anche nel campo covernativo. un peso e una 
parte cre-centi Se non si oMtene questo n 
sultato. non P verso il socialismo che «i 
avanza. ma in direzione oppmta Per que 
Mo 1 dincenti con«ervatr.ri della Democra 
zia crt«tiana hanno •-•n d ill'mizio conc-ppito 
il centm~ini«tra come una manovra di rot 
tura nei conrronti della c la^p operaia II 
loro obirttivo p di diminuire il PPCO che han 
no 0421 in Italia IP for7p coriah p politicUf 
che tpndono al sociali*rro. <-eparando'p !r 
une dallP altre eventual mente «pinsenrio'f 
a una lo-'ta tra di loro Dati oni 1 rappo'-
ti di for7a oc^i esi^tenti P chiaro che la 
loro azione non mira tanto a i*olare dalla 
classe operaia e dalle rna"p lavoratrici il 
iostro partito. ob'etttvo che e imno^sibile 
raeeiimcere. quanto a i«o:are it partito =0 
cialista dal campo in cm si lotta per il «̂ o 
cialismo. facendo di esso un puro stmmen 
to della Icro azione di governo E" chiaro 
che contro questo tentative not dohbiamo 
combattpre. per evntare che si creino frat-
ture le quali facciano o«taco.c alia avanzata 
verso il socialismo. Di qui 1. valore attuale 
e il va!o-e di prospettiva del oroblema. che 
noi pomarro. del rapporto tra 1 partiti poll 
•ici rhe alia loMa per d -nrta'ismo non vo 
trliano nnunr<are 

\ p l pa'^ato giS venne p o t o da noi nei 
o <.vi!i.iino del fronte unco e dpi fronte po 
o 'are il pro'ilema de.la unificazione po 
linea I x condizioni e ia «tuaziore eraro 
,>ero r r o i o diverge S« oow-o che 'cnde.'Si 
•no soltanto a e^tendere. con un nuovo e«pe 
i ente. IP posizioni nostre • * nsultati cr.n 
rreXi non si giun*e 

O221 le co*e «i presentano in circostanre 
-move e m modo nuovo Si tratta dl trovare. 
m que*te circo*tanre. un sistema di contatti 
e articolaziom particolari. tra forze le quali 
acccttino una certa ba^e unitana pur aven 
do e conservando ciascuna una propria 
•radizion". orwnizzazione e per«onaltta E 
facile a comprendersi che una ba«* unitana 
di questa natura ion ouo uscire dalle menti 
tei dincenti di un solo partito Essa do 
vrehhe essere il ncultato di una grande ela 
Oirazione di prmcipi e politica. da com 
oiersi a contatto e con la partecipazior-e 
hretta delle mas«e lavoratna stesse. deab 
>perai e mtellettuali di avanguardia. di tutti 
colore che *entono la necessita di eontestarf 
• I procp'i'o di «v-iluppo neocapitaliMiro 
cioe il processo di rafforzamento del poterf 
d a monopoli per a w i a r e . invece. tl pas 
saggio a una societa fondata su principi 
nuovt. 

Le li nee della ncerca e della elaborazio 
ne tono molteplia. Tre se ne presentano a 

prima vista La prima riguarda I pmiti 
progiammatici. le trasformazioni alle quali 
hi tende in una pro<;pettiva piu lontana e 
le unsure di valore tmmediato c pichc ur 
gente. La seconda riguarda tl int- . - i i . Nun 
basta dire che si vuole avanzi- • " « n il 
socialismo per una via d u n " • < •* >-e 

auendo il melodo della deinoc M ' -• Nella 
lotta per il sotiali«mo e nella '.ostru/ione 

socialista la classe operaia apporta molte 
cose nuove nello stesso sviluppo del metorio 
e rieuli istituti democratici. La ricerca. 111 
questa direzione 6 a poena miziata Si pre 
<K?nta una folia di problemi. che invertono 
le funzioni specifiche delle orcanizzazioni 
della classe operaia e di tutte le classi la 
voratnci; nguardano il sindacato e I'affer-
mnr«i di un potere operaio npl'a fahbnea; 
ruiiiardano le associazioni rontadine e il 
loro mtervento per dctermmare Cli sviluppi 
della economia agncola: ncuardano la vita 
-• il cwird ma mento tra IP cellule dell'a'tiv <t<i 
prnduttiva e tl como'e^o deU'ors.initrno 
~ociale t'no =tprminato ram-ir di ricerca 
" di azione, e che P appon.i altrentato npi 
-not 'erinim aenrrali ;H r nra Infme "-i 
:ioner»no 1 nrnblpmi «p*>cific-aii entp orcaniz 
/ativi di raniwrti rpciproci niprni ed ester-
•ii di collabor^zmne e di unita nelle M I P 
varip forme nos^itvlt 

Sarfmmo nei pre« intuo«i -e pet ognuno 
di quf>ti carrpi pretender u o di essere 
••enz'altro in crndo di pre-rntnre delle so 
luzloni Ho gia avuto ooca-ione di affermare. 
"• ri;Kto c a . che il problema dell'unita po
litica delle forze che vogliono avanzare 
ver 'o il «ociali imo non lo poniamo. ocgi. 
come problema di scelta. ma come problema 
di dibattito Vorremmo rii:=cirp, impegnan 
do la foira p !a capacita del no=tro partito. 
'c quali 'ono crandi soprattutto nei centn 
cconomicamentp e socialmente deasivi . ad 
aprire questo dibattito nelle fabbnche tra 
operai di diverge tendenze net campi. nelle 
«aio.e. in un DTIMCUO conTronto e in una 
elaborazione cnmiine con erupp' di al tn p ir-
titi. del partito socialista. di quello social 
democratico di organizza/iom cattohehc 
Non bi*ocna »coraggiar*i w.t la mizia'e 
rip',i<-a ch*» certo vi sar i t ' a andare avan-
'1 . <-cavare p u profondamente con la ton 
vinztone che vog!ian>o a^solvere un compito 
di decisiva importanza oer tutti gii sviluppi 
futun 

Si sente orfgi panare di svolte stonche. 
penodi nuovi che si aprono e cosi via. lo 

*OT ^emprt dirhJente verso definmoni di 
que«ta natura. che sono. spesso. I'espres-
«ione un po' retonca di certi propositi, ma 
non ancora dt una rea It a Certo la situazio 
np che oggi affrontiamo € per molti a<petti 
nuova La manovra ntardatnee e conser 
vat nee del vecchio ccto dingente e in pt"no 
sviluppo La lotta che noi proponiamo. per 
affrontare il problema della unita politica 
della cla««e operaia e delle lorze socialiste 
pun essere un erande contnbuto per spirv 
geie questa manovra com'e necessano. al 
fallimento e pm speriitamenle far avan 
/are il nostro pap*e. per una via democra 
'.ca. verso il sociali«mo 
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