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111 DISCORSO PEL COMPAGNO LUIGI LONGO ALL«ELISEO» PER IL TRENTE-
IMO ANNIVERSARIO DELLAMORTE DEL GRANDE DIRIGENTE COMUNISTA 

II P.C.I, avanza sulla via 
indicata da Antonio Gramsci 

II tratto essenziale di questo 
trcntesimo anniversario della 
morte di Antonio Gramsci — 
ha detto ieri all** ttliseo > il 
Scgretario generale del PCI, 
compugno Longo — 6 dato dal 
sempre piu vasto e approfon-
dito interessamento che si ma-
nifesta, in Italia c fuori d'lta-
lia, ncl cani|xj della politica 
e della cultura, per la sua ope
ra e per il suo pensiero. the 
ha raggiunto forme ed am-
piez/a pnrticolannentc signifi
cative. Voglio qui ricordare in 
particolare, JH.T l'alto livedo 
.seientilico e per il loro signill 
cato. i recenti Convcgni di stu 
din di Caghari e di Mosca e la 
solemn.- celebrazione fatta al 
Parlamento della nostra He-
puhblica. A nome del PCI io 
ringrazio tutti coloro che, da 
varie paiti e da diversi angoli 
visuali. hanno portato il loro 
contribute alio studio, alia ri-
cerca critica e alia definizione 
scientilica dell'opera gramscia-
na. Questa molteplicita di in-
teressi e di studi sottolinea di 
per se la grandezza e la com-
plessita dell'opera di Antonio 
Gramsci e prova che cssa e 
ancora e sempre di piu — per 
noi. per il Partito. per il mo-
vimento operaio e per la cul
tura italiana e internazionale — 
cosa attuale. viva, oggetto per-
manente di ricerca e di rifles-
sione. I vari contributi hanno 
permesso di fissare. con piii 
profondita e sicurezza. il signi-
licato dell'intera opera gram-
sciana, il suo rapporto con le 
altre correnti di pensiero e di 
misurare tutto l'arricchimento 
che Gramsci ha portato al pa-
trimonio politico e culturale 
del movimento operaio e demo-
cratico c della societa in ge-
nerale. Parlo di patrimonio po
litico e culturale. ma non in-
tendo naturalmcnte separare 
l'uno dall'altro: ci6 sarebbe in 
rontrasto con tutto il pensiero 
e l'insegnamento di Gramsci, 
che appunto soltolineava il nes-
so dialettico. unitario, tra poli
tica e cultura e. piu ancora. la 
funzione culturale del Partito 
e la funzione della cultura nel-
relaborazione ideale c nella 
azione pratica del Partito e del
la classe operaia. 

Noi vogliamo cogliere tutta 
la traducibilita attuale dei ri-
sultati. storici e politici. del 
travaglio di Gramsci ed acqui-
sire sino in fondo le nuove di-
mensioni, i valori autonomi e 
permanent! del suo pensiero. 
E' un fatto che questo pensie-
ro. con il passare degli anni. 
e divenuto sempre piu operan 
te nella cultura politica, stori
ca. niosuilca e letteraria: lo si 
accetti o lo si contesti. esso 
si rivela. infatti. come un pun-
to di riferimento obbligato per 
la parte piu avnnzata della 
cultura nazionale. 

Guai a noi comunisti — av-
vertiva gia il compagno To-
gliatti — se crcdessimo che il 
patrimonio di Antonio Gramsci 
v solo nostra! Ccrto: abbiamo 
sempre considcrato. c conside-
riamo. la vita e l'opera di 
Gramsci come parte integran-
te dell'attivita del nostra Par
tito. Cio facendo. non pensia-
mo di a\er deformati la sua 
personalita c il suo insegna-
mento. Al contrario. Infatti. 
cardine del suo pensiero e del
la sua personalita e stato il 
nesso dialettico tra la ragione, 
che indaga la rcalta. e la vo-
lonta rivoluzionaria. che la 
rcalta vuol trasformare e che 
s'incarna nel Partito della clas
se operaia. cosi come Gramsci 
lo concepi. Ma attraverso que
sto rapporto dialettico \rnnero 
svolgendosi tutti i nessi di una 
coscienza critica della storia 
del nostra Paese. per Jumeggia-
rc la quale Gramsci prese le 
mosse dal terreno stesso della 
cultura italiana: cosi. egli e 
divenuto punto di riferimento e 
patrimonio inalicnabile di tutta 
la cultura italiana. anche co
me momento di lotta con gli 
aspetti di essa che sono espres-
sione di una reaita da trasfor
mare e da rovesciarc. 

Diversi — ha osservato Lon
go — sono i punti di parten 
za. e anche di arrivo. dellc ri-
cerche suH'opera e la persona
lita di Gramsci. Non intendo 
qui nferirmi ai numerosi e im-
portanti punti d'arrivo con i 
quali concordiamo o che ap-
prczziamo per la sericta della 
ricerca, ma soltanto risponde 
re ad alcunc interpretazioni 
a mio awi so non corrette e 
che qualche volta affondano la 
loro radice non ncl libera con-
fronto culturale ma nella lot
ta politica. Alcuni prctendono 
di assimilarlo alia tradi-
zione idealistica italiana; altri 
di intenderlo nell'ambito di 
uno spiritualismo d'ispirazinne 
cattolica; altri ancora di ca-
ratterizzarlo come espressione. 
All'interro del Partito. di una 
tradizione « dcmocraticistica ». 
o, al contrario. di una «Iinea 
operaistica ». Ma si tratta di in
terpretazioni quantomeno uni-
laterali ed inesatte. fondate su 
ingenue e strumentali solleci-
tazioni di tcsti (e, piu ancora. 
di singole frasi). che non con 
siderano 1'organica ispirazione 
teorica e ideale e dello svilup-
po stesso del pensiero gram-
•ciano. Tra Gramsci c il Parti

to, insomnia, esisterebbe un sol 
co: quasi che gii orientamenti 
del Partito fossero separabili 
dairinsegnamento gramsciano, 
che h ha ispirati. A tal fine, 
appunto, alcuni si sfor/ano di 
contestare I'interpretazione che 
xli Gramsci hanno dato il Par
tito e in particolare il compa
gno Togliatti: per presentare 
un Gramsci « rivoluzionario ». 
contra pposto ad un preteso 
t opportunisms) » comunista; un 
Gramsci i nazionale », contrap 
jxisto ad un Partito asser-
vito all'UUSS; un (Jramsci de-
mocratico ed unitai io. contrap-
posto ad un preteso settarismo 
comunista; o anche un Gram
sci <c intransigent** >>, contrap 
posto ad un Togliatti « tattici-
sta *. In tal modo. si vonebbe 
distaccari- (Jramsci dal lenini-
smo ed accreditare < nuove J> 
interpretazioni del suo pensie-
io e della sua opera (rivalu-
tazione del momento economi-
co, in contrapposizione al mo
mento politico; accentuazione 
dei problemi della democrazia 
diretta, in contrapposizione a 
quelli del partito politico). Ma 
cio e chiaramente in conflitto 
con la concezione gramsciana 
e con la concezione leninista 
del rapporto tra Partito e clas
se, tra Partito e societa. poiche 
cosi si isola < il problema della 
lotta della classe operaia dal 
quadra dei problemi generali 
della societa italiana ». impe-
dendo alia classe operaia di 
esercitare la sua funzione di-
rigente nazionale per il rinno-
vamento democratico e sociali-
sta dell'Italia. Si arriva fino al 
tentativo di distinguere ed op-
porre il Gramsci dirigente di 
Partito degli anni precedenti 
l'arresto e il Gramsci dei Qua-
derni del carcere. II fine di que-
sti tentativi c. essenzialmente 
quello di spezzare il nesso 
Gramsci-Togliatti. La verita e 
che dall*approfondimento del 
pensiero e deH'azione di Gram
sci risultano confermate piena-
mente le linee essenziali della 
interpretazione che ne hanno 
dato Togliatti e il PCI. Non si 
possono infatti separare i di
versi momenti del pensiero di 
Gramsci, isolandoli dalla linea 
del suo sviluppo. Gia Eugenio 
Garin ha rilevato che nell'ope-
ra gramsciana l'unita e la si-
stematicita si trovano « nell'in-
tima coerenza e feconda com-
prensione di ogni soluzione par
ticolare > perche « il ritmo del 
pensiero in sviluppo e piu im-
portante delle singole aflcrma-
zinni ». La coerenza di Gram
sci sta nel metodo. che e il 
metodo marxista. e neila volon-
ta rivoluzionaria di lotta per 
il socialismo. Di qui l'immenso 
lavoro. teorico e pratico, che 
egli ha svolto perche si for-
masse un partito rivoluzionario 
della classe operaia, e perche 
questa si af fermasse come clas
se nazionale, come classe diri
gente. capace di condurre con 
successo. attraverso un ade-
guato sistema di alleanze poli-
tiehc. la lotta per il socialismo. 
Noi troviamo qui una delle ra-
gioni essenziali del nostra Par
tito e delle radici profonde che 
esso ha posto in tutta la vita 
nazionale. 

/ ropporfi 
con if feninismo 

Si e anche preteso e si pre-
tende da alcuni — ha prosegui-
to Longo — che I'credita poli
tica. culturale. morale di Gram
sci non sia stata raceolta dal 
suo Partito. ma da chi. nelle 
battaglie del movimento ope
raio. nelle dure vicende della 
vita italiana ed internazionale. 
e finito per scomparire dalla 
scena politica o e approdato al
ia socialdcmocra7ia o si e posto 
fra coloro che hanno capitolato 
di fronte ai primi « trionfi > di 
Hitler e Mussolini: una risposta 
a costora e perfino superflua. 
tanto grande e il divario tra la 
Irzionc di dignita. di moralita 
e di coerenza di Antonio Gram
sci c la mrschinita dei loro 
inlcnti. 

Fra i punti essenziali di ogni 
ricerca sul pensiero e l'azione 
di Gramsci — ha sottolineato 
a questo punto roratone — e 
l'influonza che su di essi ha 
escrcitato il Ieninismo e. piu 
in generale. * il rapporto fra 
Gramsci c il Ieninismo. To
gliatti. al Convegno gramscia
no <lel 1958. ha scritto pagine 
c5omp!ari ancora oggt per una 
seria analisi storica. Gramsci 
— egii nlevo — colse U primo. 
fondamentale elemento costitu 
tivo del Ieninismo. cioe la dot-
trina della rivoluzione. formu-
lata da Lenin in modo da far 
piazza pulita di tutte le pe 
danterie che i riformisti spac-
ciavano per marxismo. Con 
Lenin fu restituito al marxismo 
tutto il suo carattere creativo 
ed il marxismo divenne cid che 
deve essere: la guida per la 
azione rivoluzionaria. Come 
sottolinea Togliatti. < l'appan-
zione e lo sviluppo del Ienini
smo sulla scena mondiale» i 
stato < il fattore decisi\x> di 
tutta l'evoluzione di Gramsci 
come pensatore c come uomo 
politico d'azione >. Proprio 
perchd pcrcepiva nel modo piu 

Un aspetto della Presidenza al Teatro Eliseo durante la solenne commemorazlone di Gramsci 

sofferto la crisi del Partito so-
cialista, Gramsci fu il piu 
pronto a cogliere il significato 
della Rivoluzione d'Ottobre co
me svolta radicale nella storia 
degli uomini e prospettiva nuo 
va aperta alia lotta della clas
se operaia. Tocca a Gramsci. 
tocca all'ala comunista del 
PSI trarre con decisione la le-
zione deH'Ottobre e tutte le 
conseguenze dell'adesione alia 
ITT Internazionale. C'e in 
Gramsci. insieme alia lotta 
contra il riformismo. lo sforzo 
di individuare, nel movimento 
reale. le forme che pu6 assu-
mere il procosso rivoluzionario 
in Italia. C'e lo sforao non di 
imitare. ma di individuare le 
forme e i modi originali con 
cui puo essere compiuta. nel 
nostra Paese. Tesperienza in
dicata dalla Rivoluzione russa. 
Gia da Labriola Gramsci ave-
va ricavato una visione del 
marxismo alia quale era estra-
npa ogni deformazione deter-
ministica. e che prestava la 
massima attenzione non solo al 
momento condizionante della 
base economica. ma anche ai 
vari momenti della sovrastrut-
tura e all'insieme dell'intrec-
cio dialettico dei vari momen
ti. E" sii questo terreno che 
opero l'influenza della Rivolu
zione d'Ottobre e del Ienini
smo. incidendo profondamente 
sullo sviluppo del movimento 
operaio italiano. Gramsci ha 
trasformato la lotta per il rin-
novamento del PSI in lotta per 
la costituzione di un nuovo 
Partito. di cui sentiva profon
damente la necessita per supe-
rare I'impotenza riformista e 
l'estremismo parolaio del PSI. 
Egli e stato Tispiratore della 
base (ideale. politica. organiz-
zativa) su cui. in situazioni 
molto complesse. difficili e du
re. si e poi sviluppato il nostro 
Partito comunista ed e dive
nuto quello che e oggi: una 
forza imponente che incide a 
fondo nella vita politica. so-
ciale. culturale italiana e co-
stituisce la guida e la speran-
za di milioni di Iavoratori. di 
democratici. di uomini amanti 
della pace, della liberta e del 
progresso. di patrioti che vo-
gliono che lltalia superi flnal-
mente le sue tare secolari. le 
sue arretratezze e i suoi squi-
hbii e raggiunga con il socia
lismo un nuovo livello di li
berta e di civilta. 

Gramsci — ha detto ancora 
Longo — e stato uomo di Par
tito non solo m opposizione a 
quello che egli deiini c il nul-
lismo opportunista e riformi
sta ». ma anche nell'esigenza. 
che egli avverti per primo in 
Italia, di saldare la lotta della 
classe operaia con quella delle 
grandi masse contadine. nella 
sua impostazione della questio-
ne meridionale come questione 
centrale dell'unita nazionale e 
della sirategia del movimento 
rivoluzionano italiano. Nessun 
dubbio che egli sia stato sem
pre e prima di tutto un com-
battente politico, un dirigente 
della classe operaia il quale 
sentiva che se e necessario in-
terpretare il moodo, 6 anche 
necessario trasformark) e che 
c fare della politica significa 
agire per trasformare il mon-
do >. E' nella politica che bi-
sogna appunto cercare l'unita 
della sua vita, il suo punto di 
partenza e il suo punto di ar
rivo. La ricerca. il lavoro. la 
lotta. il sacrificio sono momen
ti inseparabili di questa straor-
dinaria unita. La permanenza 
a Mosca nel 1922-23 con
sent! a Gramsci di cono-
scere e studiare il Ieninismo 
nei suoi fondamenti essenziali 

e di cogliere l'importanza de-
cisiva di un collegamento. ope-
rativo e politico, dell'appena 
costituito Partito Comunista 
d'ltalia con l'lnternazionale 
Comunista. Da allora inizia il 
suo impegno per giungere alia 
formazione di un nuovo grup-
po dirigente. conquistare il 
Partito ad una linea politica 
di ampio respiro e prospettive 
ed arrivare. con il Congresso 
di Lione. a orientare il Comi-
tato Centrale secondo le nuove 
direttrici strategiche e tattiche. 
Tutta la lotta contra Bordiga 
aveva portato Gramsci a dif-
fidare delle posizioni estremi-
ste che ignoravano la necessi
ta di parole d'ordine politiche 
transitorie per avvicinare le 
grandi masse alia lotta contra 
le strutture dello Stato bor-
ghese e alia conquista del po-
tere. 

Longo si e pol riferito alia 
lettera che Gramsci invid al-
l'Esecutivo dell'Internazionale 
Comunista nell'ottobre del 192B: 
in essa non vi e nulla (come 
invece prctendono alcuni) che 
possa far apparire un Gramsci. 
espressione di esigrnze c na-
zionali ». schierato contra l'ln
ternazionale e contra un Par
tito Comunista Italiano subor-
dinato alle esigenze del Par
tito sovictico e dell'Internazio
nale. II suo senso era proprio 
1'opposto: era. cioe. la preoc-
cupazione che le divisioni in
terne del Partito bolscevico po-
tesscro compromettere la for
za e il prestigio del gruppo di
rigente sovietico. l'unita stcssa 
del movimento internazionale. 
Di qui l'appello al senso di 
« moderazione » della maggio-
ranza. senza che perd vi sia 
un'attenuazione della condanna 
politica delle posizioni assun-
te da Trotski. Anche di fron
te alia c svolta » a sinistra del 
VI Congresso dell'Internaziona
le Comunista Gramsci non ab-
bandona I'orientamento che era 
andatn elaborando negli anni 
precedenti. anche se sarebbe 
errato vedere nel lancio della 
parola d'ordine dell'« Assem-
blea Costituente». con la pre-
cisazione « sulla base dei comi-
tati operai e contadini ». quasi 
un'anticipazione degli obiettivi 
democratici che saranno posti 
dopo il \1I Congresso e nello 
s\iIuppo della lotta antifascista 
e della Resistenza. 

Sulla questione del Partito — 
rapporto Partito-massa. gover-
nanti-governati. iniziativa sog-
gettiva e situazione oggettiva — 
Gramsci da l'apporto piu ric-
co alia teoria marxista. Per 
lui. \ i e un rapporto dialettico 
tra iniziativa rivoluzionaria dei 
partiti e condizione oggettiva: 
egli rifiuta ogni fondazione 
della dialettica e del materia-
lismo che non sia storica. e 
fa dell'uomo al tempo stesso il 
creatore e il prodotto della sto
ria. I-a polemica con Bordiga 
e appunto fondata sulla neces
sity di costruire il Partito sul-
le basi del Ieninismo. Senza la 
guida del Partito la classe ope
raia non pu6 realizzare la 
propria egemonia. organizzare 
il suo sistema di alleanze. giun
gere al potere ed organizzare 
il potere. Al concetto leninista 
della rivoluzione e al concetto 
di egemonia si collegano diret-
tamente la dottrina del partito 
e della dittatura del proleta-
riato. II concetto di egemonia 
non esclude in Gramsci quello 
di dittatura del proletariato, ma 
articola ed arricchisce la no-
zione del potere operaio. Gram
sci elabora cos) la concezione 
del blocco storico rivoluziona
rio come risultato di una a-
zione che mette in movimento 
classi sociali, forze politiche, 

correnti diverse di cultura. Una 
concezione che si colloca al 
di fuori degli irrigidimenti dog-
matici del periodo della dire-
zione di Stalin. Anche il con 
cetto di « centralismo democra
tico > come centralismo di mo 
vimento. elastico. implica un 
superamento del concetto di de
mocrazia di Partito come era 
intesa in quel periodo. 

Uno dei contributi piu 
rilevanti ed orginali dato da 
Gramsci al marxismo e al Ie
ninismo e proprio l'attenzione 
portata a! momento della dire-
zione, dell'educazione e della 
persuasione. e. dunque. l'arric
chimento del concetto lenini
sta di egemonia. il modo con 
cui viene colto il rapporto tra 
struttura e sovrastruttura in 
tutta la sua viva, e non mecca-
nica. articolazione. E' questo 
un rapporto di continuita con 
Marx e con Lenin: proprio in 
Iyenin. infatti. era ben presen-
te il momento della direzione 
nella dittatura del proletaria
to. E' grazie all'egemonia di 
una classe che si costruisce il 
blocco storico del potere. La 
lotta per la costruzione del nuo
vo blocco storico non deve di-
menticare che esso e unita di 
struttura economica e di sovra
struttura politica e culturale. e 
deve investire tutti i momenti 
dell'economia. delle istituzioni 
politiche. della vita culturale 
ed ideale. 

« Una classe — ha prosegui-
to Longo — pud aspirare a di-
rigere una societa solo s e e in 
grado di affrontare e di avvia-
re a soluzione i problemi di 
tutta la societa: se riesce ad 
essere classe egemone e na
zionale e non soltanto classe 
dominante. 

« E ' da questa concezione. 
dalla visione originale di Gram
sci del rapporto tra stato e so
cieta nell'occidente europeo. 
dal complesso della ricerca dei 
Quaderni del carcere. sulle li
nee di sviluppo e sulle forze 
motrici della lotta rivoluziona
ria in Italia, che sono venuti 

impulsi decisivi alia elaborazio-
ne della via italiana al sociali
smo. Una via. cioe. determina-
ta dalle condizioni del nostro 
paese. le quali non sono. non 
possono venire staccate dalle 
condizioni internazionali. dai 
grandi processi e movimenti di 
trasformazione del mondo. La 
via italiana al socialismo non 
e. pertanto. un ripiegamento 
del comunismo italiano in un 
guscio provinciale. ma e una 
linea che ha. come presuppo-
sto. la situazione nuova. crea-
ta nel mondo. dalla vittoria del
la Rivoluzione socialista. dalla 
creazione di un sistema socia
lista mondiale, dalle grandi 
conquiste realizzate dall'Unio-
ne Sovietica. daH'espandersi 
dell'idea del socialismo. e dal 
suo affermarsi nel mondo come 
protagonista e forza dirigente 
del processo storico. Una linea 
che congiunge la funzione di
rigente nazionale della classe 
operaia con la sua natura in-
ternazionalista. la lotta per la 
trasformazione della societa 
nazionale con gli obiettivi inter-
nazionalisti della lotta contra 
rimperialismo. della difesa del
la pace, della liberty e dei di-
ritti di tutti i popoli. 

« Nella ricerca di una via ita
liana al socialismo abbiamo te-
nuto ben conto della indica-
zione di Gramsci. secondo cui. 
qui. in Italia, ie strutture della 
societa civile sono piu ricche 
ed articolate che nella vecchia 
Russia. Proprio la ricca artico
lazione della society civile oc-
cidentale pone l'esigenza di r}-
forme che la investano e che. 
al tempo stesso, investano il 

suo rapporto con lo Stato. Pro
prio il fatto che Io Stato non 
sia tutto consente di appoggiar-
si sulle strutture della societa 
civile per muovere alia con
quista del potere statale. Per 
altro. la conquista del potere 
statale non e possibile se. nello 
stesso tempo, non. ci si muove 
anche per la trasformazione 
delle strutture della societfi ci
vile. L'articolazione e la com-
plessita della societa civile non 
esige soltanto un sistema di al
leanze sociali e di convergenze 
politiche piu articolate. che non 
quello tradizionale di classe 
operaia e contadini poveri; ma 
consente. anche, di considerare 
in modo nuovo la conquista del 
potere. attraverso il nesso di 
riforme e rivoluzione. 

« Muovendo da tali imposta-
zioni e dalla stretta unita della 
lotta di classe con la lotta an
tifascista. della lotta per la de
mocrazia con la lotta per il 
socialismo. la politica del no
stra partito ha sempre teso e 
tendc ad avere. come suo asse. 
una politica di unita delle for
ze popolari. L'unita delle forze 
democratiche, Iaiche e cattoli-
che, e la via che permette di 
isolare e battere il grande ca
pitate monopolistico, che costi-
tuisce la forza principale del 
sistema borghese e conservato-
re, e di contrapporre ad esso 
un sistema di alleanze nel qua
le gruppi social] diversi siano 
orientati dalla classe operaia 
sul terreno della democrazia, 
sospinti e guidati nella lotta 
per la trasformazione demo-
cratica e socialista del paese 
e per obiettivi internazionali 
di pace, di democrazia e di pro-
gresso. Questi sono oggi l'impe-
gno e la funzione fondamentali 
del nostro partito. 

«II significato e il peso di 
questo nostro partito. del par
tito che Gramsci ha organiz-
zato ed educato. sono espressi 
nelle parole stesse che egli get-
to in faccia al tribunate spe-
ciale fascista nel momento in 
cui questo Io condannava a 
morire in carcere: " Voi con-
durrete 1'Italia alia rovina e 
a noi comunisti spettera di sal-
varla ". Queste parole diven-
nero la linea direttrice dell'a-
zione che ci condusse. attra
verso la lunga lotta clandesti-
na. la guerra di Spagna. la Re
sistenza. ad essere forza de
cisive nella liberazione della 
Italia dal fascismo: dell'azio-
ne che in questi due decenni. 
ed oggi ancora. ha sbarrato e 
sbarra la strada ad ogni ten-
tazione reazionaria. e indica 
la via dell'unita nella lotta per 
il rinnovamento democratico 
del paese e per la sua trasfor
mazione socialista. 

lo sviluppo 
del marxismo 

€ E* essenzialmente attraver
so l'opera di Togliatti che il 
pensiero di Gramsci e dive
nuto guida dell'azione politica 
del PCI. elemento di attrazio-
ne e di organizzazione di mas
se sempre piu larghe. di nuovi 
strati sociali. sulla via della 
lotta rivoluzionaria. Certo e 
che lo sviluppo creativo del 
marxismo. a cui Gramsci porko 
tanto e cosi elevato contributo. 
non si e arrestato con la sua 
morte. ma ha fatto nuovi passi 
in avanti. E nemmeno si 6 ar
restato lo sviluppo della con
cezione del partito. che con 
Togliatti. e il partito di tipo 
nuovo. e andata avanti. nelle 
nuove condizioni in cui si 
svolge la nostra lotta. Piu an
cora, — e i due elementi sono 
inscindibili — e andata avanti 

tutta la concezione. tattica e 
strategica, di quella che abbia
mo definita la via italiana al 
socialismo; e. insieme a que
sta. 1'elaborazione di quella 
concezione deU'unita nella di-
versita in cui si riassume oggi 
il nostro contributo all'affer-
marsi di una piii profonda co 
scienza internazionalista, cor-
risixmdente alle condizioni e 
alle possibility della situazione. 
e saldamente ancorata ai pro
blem! reali del mondo di oggi. 
Questi. per la loro stessa dram-
matica portata. oltreche per lo 
stretlo rapporto di interdiiwn 
denza tra fatti nazionali e fatti 
internazionali, richicdono sem
pre piu una visione universale. 

.capace di cogliere, nelle par
ticularity dei singoli problemi. 
il nesso che li congiunge e li 
accomuna. 

« Questi problemi sono quelli 
della tragedia della fame, in 
continenti interi, dello squili-
brio crescenle tra paesi svi-
luppati e paesi in via di svilup
po. dello spreeo di ricchczze im. 
mense nella corsa agli arma-
menti; sono i problemi del ri-
fiuto pcrsistente dellimperiali-
smo e delle forze reazionarie 
di prendere atto del diritto di 
ogni popolo di scegliere libera-
mente la propria strada, un ri-
fiuto che t fatto tanto di ag-
gressioni armate. come nel 
Vietnam, quanto di colpi di Sta 
to fascistj come, recentemente, 
in Grecia. 

< E' di fronte a questi pro
blemi che si e estesa e deve 
sempre piu estendersi in tutto 
il mondo la coscienza che la 
esigenza della pace, della con
quista di un regime di pacifica 
coesistenza e oggi una neces
sita di sopravvivenza della ci
vilta e del genere umano; sta 
alia base dell'affermazione dei 
diritti di indipendenza e di li
berta dei popoli; e una condi
zione di progresso della rivo
luzione democratica e sociali
sta. Vi e uno stretto rapporto 
tra la lotta per la coesistenza 
pacifica e l'avanzata democra
tica al socialismo nel nostro 
paese. La riflessione. i criteri 
e il metodo di indagine che 
Gramsci ci ha ofTerto. hanno 
stimolato il nostro Partito ad 
affrontare in tutti questi anni i 
problemi nuovi della lotta per 
il rinnovamento democratico e 
socialista in un paese di capi-
talismo avanzato, e del rap
porto tra la lotta per la pace 
e la rivoluzione socialista. E" 
quel metodo. e quell'insegna-
mento che Togliatti ha contri-
buito. in modo cosi alto, a ren-
dere patrimonio nostro, patri
monio operante nel campo i-
deale. politico e organizzativo. 
che ha fatto cosi grande. auto-
revole. prestigioso il nostro 
partito. " L'adesione di milio
ni e milioni di donne e di uo
mini a un partito che combatte 
per creare una nuova societa — 
scriveva nel 1958 il compagno 
Togliatti — e un fatto nuovo 
nella vita della nazione ". 

< C'e in questo fatto nuovo, 
in questo nostro Partito. che 
pur facendosi erede delle glo-
riose tradizioni di lotta del mo 
vimento operaio italiano. e cosi 
diverso dal vecchio partito so
cialista e da tutte le altre for-
mazioni politiche di oggi, in 
questo nostro partito ricco di 
partecipazione responsabile. di 
serieta intellettuale. di disci-
plina razionale. che respinge i 
velleitarismi. Ie improvvisa-
zioni. lo spirito di setta e di 
gruppo. c'e la realizzazione di 
quel partito di classe. rivolu
zionario che Gramsci definiva 
'Telemento decisivo di ogni si
tuazione". Muovendo da Gram
sci. dalla sua visione del par
tito come intellettuale collet-
tivo. Togliatti ha sviluppato il 
concetto di partito nuovo, come 
organizzazione politica di mas-
sa. capace di intervenire. in 
senso positivo. sui problemi a-
perti in tutta larea della so
cieta nazionale. per indicarne 
nelle situazioni determinate le 
solu7ioni storicamente pos?i. 
bih. 

« Ma il dato nuovo rispetto a 1 
Gramsci anche per il partito. 
e rappresentato dalla strate 
gia della via italiana. Essa pro
pone non solo un processo di 
alleanze tra la classe operaia e 
altri gruppi sociali. ma la lotta 
di tutto uno schieramento di 
forze politiche e ideah. capaci 
di accogliere e di condiMdere 
la prospettiva del socialismo; e 
comporia percio la visione di 
una societa socialista, che non 
e prefigurata. che non e ricon-
ducibile ad un solo partito. ma 
deve essere costrujta su una 
piuralita di forze politiche e 
culturali. In questa strategia il 
partito ribadisce la sua funzio
ne di avanguardia. la sua aspi-
razione ad essere forza dirigen
te in un processo aperto. in un 
rapporto dialettico con altre 
formazioni politiche. con altre 
correnti ideali. nell'opera di 
conquista e di costruzione del 
socialismo. 

c Ben diversa, certo, sarebbe 
stata la situazione italiana, in 
questi venti anni. se il nostro 
partito non fosse esistito, e, 
anche, se il nostro partito non 
avesse raggiunto questi grandi 

consensi di massa, questa presa 
sulla reaita. questa capacita di 
organizzare e di far pesare de-
mocraticamente, sulla scena po
litica e sociale, la volonta di 
milioni e milioni di Iavoratori. 
C!K' altri — i nostri avversari — 
avi«el)lx*n) voluto. e vorrebbero 
ancora, ridotti alio stato di 
"pulviscolo impotente". anzich6 
for/a cosciente. combattiva e 
organizzata noi la lotta per il 
rinnovamento democratico e so
cialista d'ltalia. Ma il nostro 
IKirtito non ha contato, e non 
conta, solo per la for/a che 
osio stesso ha raggiunto. e che 
dobbiamo e vogliamo ancora 
e.stendere perche questo e 
" relemeuto decisivo di ogni si 
tuazione ". Conta per rinfluen-
za che esso esercita su tutUi 
la vita nazionale, per la capa
cita di collegare strettamente 
la lotUi per la emancipazione 
dei Iavoratori alia lotta per il 
rinnovamento di tutta la vita 
nazionale, per il peso della sua 
azione politica unitaria e per i 
riflessi che questa ha sulle for
ze politiche e sociali. Conta, 
cioe. perch6 ha saputo andare 
avanti, lungo la strada che 
Gramsci ci ha indicato con la 
profondita di un pensiero il 
quale trova la propria gran-
dezza anche nel fatto di essere 
oggi necessario punto di riferi
mento per chiunque affronti i 
problemi dell'avanzata al socia
lismo nei paesi industrialmente 
piu sviluppati dell'Occidente. 
Conta perche esso pone in ter
mini nuovi ed attuali problema 
di teoria e problemi politici — 
ivi compresi i caratteri di uno 
Stato socialista — che sono in-
timamente collegati con la ca
pacita del movimento operaio di 
svolgere una funzione egemone 
in una societa in cui le vec-
chie classi dirigenti sono sem
pre piu incapaci di dare una 
risposta positiva al travaglio a 
ai contrasti crescenti di tutta 
la vita nazionale, mentre l'esi
genza di soluzioni social iste 
tende sempre piu a presentarsi 
come una necessita storica. 

Una lezione 
viva e presenfe 

c L'ltalia sta attraversando 
ora una crisi politica profon
da. che investe gli orientamen
ti stessi di grandi forze politi
che e sociali. La formula del 
centro-sinistra questa crisi non 
soltanto non 1'ha risolta, ma 
l'ha ancora approfondita. Una 
crisi profonda attraversa anche, 
piu in generale. rOccidente eu
ropeo. II vecchio rapporto sta-
bilitosi nel dopoguerra, essen
zialmente come rapporto di su-
bordinazione, tra 1'Europa occi-
dentale e gli Stati Uniti e ora 
in fase di logoramento avan
zato, non da ultimo per l'oppo-
sizione aperta delle grandi 
masse popolari all'aggressione 
al Vietnam e per il timore. il 
quale si diffonde largamcnte. 
che da questa guerra si possa 
precipitare in un conflitto mon
diale. Sempre mono le classi 
dirigenti dei paesi dell'Europa 
deH'ovest riescono a trovare 
nell'alleanza con gli Stati Uni
ti la copertura e la garanzia 
essenziale del loro potere. 

€ Nasce di qui — oltreche dai 
nuovi rapporti di forze creati 
dall'avanzata del socialismo nel 
mondo e dal crollo del colonia-
lismo, nonche da altri fattori 
non secondari. tra cui poniamo 
anche i nuovi orientamenti del
la Chiesa cattolica su problemi 
essenziali del mondo contempo-
raneo — nasce anche di qui 
una situazione per molti aspetti 
diversa da quella del passato, 
che conferisce piu largo spazio 
alia ricerca di eqirilibri nuovi 
c di soluzioni diverse a livello 
dei singoli paesi e nei rapporti 
tra di essi. Certo questo evol-
versi della situazione pud anche 
comportare pencoli gravi per 
la democrazia, per la tentazio-
ne delle classi dirigenti piu de-
boli e screditate di ricorreTe. 
come in Grecia. a colpi di Stato 
mditari. autoritari e faseisti. al 
fine di cercare di consorvare in 
questo mtxlo un potere che la 
lotta delle masse e il libero 
voto degli elettori minacciano 
di spazzare via. 

c Tentazioni di questo genere 
sono esu*ite e forse esistono 
ancora anche in taluni ambien-
U reazionari italiani. di cui e 
noto il legame con i gruppi di
rigenti deH'imperialismo ameri-
cano e con il gruppi» dirigente 
conservatore della Dt-mocrazia 
cristiana. Ma queste forze e 
bene che non dimentichino la 
lezione di Tambroni e del luglio 
del 1960. Questa lezione il mo
vimento democratico e antifa
scista. i Iavoratori italiani, il 
nostro partito. non I'hanno di-
menticata. I'hanno anzi ben 
pre<^nte. anche ora. 

« Noi sappiamo che nella vi
ta di un paese. quando si ag-
grava la crisi dello Stato e i 
contrasti sociali e politici ten-
dono a radicalizzarsi. o quando 
si e post: di fronte a sviluppi 
drammatici della situazione in 
temazionale. noi sappiamo che 
si possono veriflcare strette 
cruciali, di fronte alle quali la 
scelta del terreno della lotta 
non dtpende solo dalle forze 
democratiche. Vale allora l'av-

vertimento preciso: 6 la pt'r-
manente mobilitazione jwhtica. 
della classe operaia e dei Iavo
ratori, e la prontezza del loro 
intervento. 6 l'unita delle forze 
antifasciste e dello schieramen 
to socialista. e la vigilante di-
fesa della democrazia. attra
verso I'impegno di partiti e 
gruppi diversnmente collocati. 
che possono impedire alia rea 
zione di scendere sul terreno 
della violazione costituzionale. 
di far ricorso alia violenza, che 
possono garantire. anche in 
questa eventualita e su questo 
terrt'no, di infliggerle un colpo 
decisivo. Ma l'unita non puo 
essere solo l'arma cui si fa rl 
enrso nei moment! difficili, la 
trincea da cui difendersi dal-
l'attacco reazionario. Dell'uni
ta. della collabora/ione e del-
l'intesa fra tutte le for/e demo 
crntiche e di sinistra. Iaiche e 
cattoliche. c'e bisogno per su 
perare oggi la crisi politica. e 
anche morale che colpisce l'lta 
lia, per dare alia democrazia 
un piu sicuro fondamento. e 
stendendone le basi nella vita 
economica e civile, rinnovando 
nelle strutture, nel costume po 
litico. la societa e lo Stato. fa
cendo sempre piu pesare la 
partecipazione delle masse la 
voratrici e popolari nella dire
zione del nostro Paese. 

« Certo. la difesa della demo 
crazia e nel suo sviluppo. nel 
processo di rinnovamento de
mocratico della societa e dello 
Stato: ma proprio di fronte a 
queste esigenze il centra sini
stra ha fatto una prova falli 
mentare. Alia politica di divi-
sione del centra sinistra, che di 
questa crisi e aU'origine e che 
questa crisi approfoiulisce ogni 
giorno. con la sua incapacity 
di affrontare i problemi reali 
delle grandi masse e di avvia 
re una politica di pace e di rin
novamento democratico. noi 
contrapponiamo un'alternativa 
unitaria di collaborazione de
mocratica tra tutte le forze di 
sinistra, e ne sottolineiamo la 
urgenza. pronti a recare al dia 
logo che gia si sviluppa e alia 
convergenza e alle intese che 
sempre piii si rendono neces-
sarie. il contributo responsabi 
le del nostro partito. 

« Siamo un grande partito il 
quale riunisce attorno alle sue 
bandiere. alia sua lotta. alle 
sue prospettive milioni e milio
ni di Iavoratori italiani. che la-
vora alia creazione del partito 
unico della classe operaia. Sen 
za il nostro partito. contra di 
esso. non e possibile avanzare 
in Italia, sulla via del rinnova
mento democratico. Non c sta
to possibile ieri. e impossibile 
oggi. Ma oggi. piii di ieri. e 
necessario, e possibile. avan
zare su strade nuove. per fare 
del nostro Paese un paese \e -
ramente democratico e moder-
no. progredito. Ci guida. nella 
nostra lotta unitaria. 1'insegiid-
mento di Antonio Gramsci. di 
questo grande comunista, di 
questo grande internazionalista. 
di questo grande italiano, che 
ha lasciato di se, nel suo par
tito e in tutta la vita nazionale. 
una traccia cosi profonda. e il 
cui pensiero e oggi non solo 
attuale e vivo. ma. sempre piii. 
punto di riferimento essenziale 
per tutte le forze politiche. so
ciali e culturali che voglionn. 
con la loro azione. contribuire 
a condurre avanti l'ltalia sulla 
via del rinnovamento democra
tico e socialista. sulla via della 
pace e della liberty ». 
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