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47 ANNI FA 

NASCEVA 

IL PARTITO 

COMUNISTA 

Guida cosciente e sicura 
nella lotta 
per la pace e 
il socialismo 

Per dare alia classe operala c la gulda coscien
te e sicura che net passato e semprs mancata > 
— come scrlveva Palmlro Togliattl nel '24 — na-
•ceva a Lfvorno 47 annl fa II nostro partlto, II 
Partito comunlsta. 

Quaranlaselte annl sono moltl, nella vita dl un 
paese come nella vita dl un partito; per II nostro 
paese hanno slgnlflcato I'affermarsl e pol II precl-
pitare della dittatura fascista, le rovlne della 
fluerra a II rlscatto dell'lnsurrezlone, la liquldazlone 
della monarchla a la lotta, dopo II fascismo — 
contro II fascismo, per Imporre e dlfendere la 
democrazla; hanno slgnlflcato duro Impegno e sa-
crlficl dl sangua per dlfendere la pace e per scon. 
flggere, nel '53, nel '60, nel '64, I tentatlvi demo-
cristianl dl Instaurare, sotto varie forme, II po-
tere autoritarlo della conservazione plu retrlva, 
per bloccare Inflne I plan| del capltallsmo Italla-
no deciso a pagare con la miserla plu nera degli 
tfruttati la ricostruztone e lo sviluppo economlco, 
forte dell'avallo e dell'intervento dell'imperiallsmo 
americano. 

Per II nostro paese sono statl ancora gll annl 
dell'occupazlone delle terra a della dlsperata emi. 

grazlone, gll annl delle lotte contro I llcenzlamen-
tl a del c repartl-confino» nelle fabbriche, gll 
annl del caos edllizio, ammlnlstrativo e dell'lstru-
zione dl uno Stato che, anche nella sua gestione 
dl centro-slnistra, non ha perduto alcuno del suol 
vecchl vizi ed e costretto ad assumersl sempre 
nuovl compiti che ne impongono la riforma de-
mocratlca sulle linee indicate dalla Costituzlone. 

Sono statl Inflne annl dl dura lotta per I'indi-
pendenza dallo stranlero, per far si che al mondo 
pervenlsse dall'ltalia, oltre I'acqulescenza de| suoi 
governantl o I'lmpotenza della sua polltlca estera, 
un messagglo dl lotta e dl solldarieta Internazlo-
nale, dl fratellanza attiva con I popoll colpiti 
daM'aggrasslone Imperialista. 

Non e certo un bilanclo c trionfallsta • che not 
vogliamo trarre per la forza politica che dal Ion-
tano 1921, conseguentemente e senza mai cedere 
alia difflcolta, pagando i prezzi plu alii, perden-
do nelle career! e nelle strade Insanguinate tanti 
suol dirtgentl e mllitantl, svolge II compito per II 
quale II suo primo nucleo si era riunito, a Livor-
no, al teatro San Marco, proclamandosl sezfo-
na dell'lnternazlonale comunlsta. 

Ma non posslamo non riguardare al cammlno 
percorso — che e ormal il cammlno dl plu gene-
razioni dl lavoratori Italianl — con orgoglio di ri-
voluzionarl che sanno di segutre fedelmente una 
strada dura e glusta, tenendo alta la bandlera del 
loro padri, mantenendo fede al loro Ideal! e nello 
stesso tempo avendo II coragglo e la capacita di 
far fronte a realta nuove, di elaborare strument) 
nuovl di lotta, di mettere a frutto glj insegnamenti 
della loro esperlenza e della moltepilce esperienza 
Internazionale. 

Molte cose sono camblate da quel giorno a LI-
vorno, moltissime; molte cose, moltlssime, sono 
anche camblate dal giorno della rlcostruzione del 
nostro partito come Partito nuovo, come partito 
di massa, nelle condizioni scaturite dalla lotta 
antifascista; resta per6 fermo e ben valldo — 
piattaforma per un Incontro sempre plu largo con 
le nuove generazioni — I'antico Impegno ad esse-
re la «gulda cosciente e sicura» della classe 
operaia, il partito rivoluzionario Impegnato a gul-
dare concretamente le masse nella lotta di ognl 
giorno per il rlscatto degll oppress! per il rin-
novamento delle strutture statuall, per la vltto-
rla della democrazla, per la vittorla del socialismo. 

Un articelo di Palmiro Togliatti 

su I" Unita del 19 gennaio 1924 

Livorno oggi 
Pubblichlamo Varticolo di Pal

miro Togliatti «Livorno oggi » 
apparso su 1'Unita del 19 gennaio 
1924 (e eompreso nel 1* volu
me delle Opera dl Palmiro To
gliatti. edits dagll Editor! Riu-
niti). 

Rltengo cha a non pochl operai 
e forse anche ad alcun! mllitantl 
nostri. II contegno che II partito co
munlsta ha tenuto nalla Imposta-
zione della presento campagna elet-
torale sara apparso strano. in con-
traddlziona col nostro passato. con 
II modo come not of alamo presen-
tati aulla scena polltlca Itallana du
rante la crlsl del 1920 e del 1921. 
e con II modo come I'azlone no
stra. sublto dopo la costituzlone 
del partito. e stata Impostata e dl-
retta. Abblamo aperto la campagna 
politica per le elezlont con una pro-
posta dl alleanza fatta ai due ag-
gruppamentJ che tuttora dlcono dl 
avere un carattere proletarlo e di 

univano e unlscono tutta una parte 
della massa lavoratrtce itallana? Se 
contraddizlone vl e. dobbiamo mo-
strare come I'azlone odlerna si col-
lega con quelle dl lert, come con-
seguenza con la sua prerrsessa. 

Quale problema abblamo nol po-
sto a Llvomo a not atesai e alia 
classe operala Itallana? II problema 
che dalla condizlone stsssa del mo 
mento venlva presentato In termini 
non prorogabill. 

II contegno tenuto dal partito so
cialista durante la guerra. II suo 
atteggiamento dl fronte al rlsorge-
re del movimento operalo nel dopo 
guerra e al problem! da esso susd-
tatl e la conseguente dlsfatta a cut 
quel movimento fu portato. furono 
I datl dl fatto In base al quaH a Li
vorno nol chledemmo alle classl 
operate Itallana dl deciders!. Una 
cosa era allora apparsa chlara. evi-
dente a tuttl: la sconfitta del pro-
letariato era conseguenza dell as-
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muoversl sul terreno della lotta dl 
classe (1). Failite le trattatlve con I 
dirigenti. non abblamo modificata la 
nostra parola che era e rimane quel
le deU'unlta proletaria. ma I'abbia-
mo rtvolta. al di sopra del capi. alia 
massa del lavoratori. operai e con-
tadini. che ai partitJ tradizionali del 
proletariato Italiano ancora oggi 
guarda, attendendo da esst la gui
da. II raggiunglmento dell'units. dl 
tutte le Forze rivoJuzionarie e claa-
•iste e H nostro acopo. 

VI a In questo nostro atteggia
mento qualche cosa che contraddl 
ca il nostro passato. poiche N no
stro passato di partito comlncia 
con la scisatone di Uvomo. a con-
traddica la tradWooe cul alamo le-
oati: in un primo tempo quelle dal
la lotta contro la daoanerazlona rt-
formistlca del aodallamo a pot la 
lotta contro H aooiaHsmo Italiano; 
prima, par spezzario, pol par taglla-
m I lagaml cha al euol dirigenti 

senza di un organlsmo poiittco il 
quale avesse in s6 la capacita di 
essere guida cosciente e sicura del 
lavoratori nella loro lotta di difesa 
e di conqulsta. II quale non seguis-
se questa lotta In modo passtvo. ma 
sapesse prevederne lo svolgimento. 
dire ad ognl momento la parola op-
portuna. foggiare e saldare gll anel-
II della catena storica attraverso la 
quale il proletariato glunge dalla 
difesa alia conqulsta di poslzionl 
particolari, a pioporsl e rlsolvere 11 
problema della conqulsta del pote-
re politico. 

II partito social Is ta non aveva ne 
saputo na potuto adamplere a que
sto compito. al quale lo chlamava-
no le sue ortginl e la designazione 
della grande maggloranza della po-
polazione lavoratrica a non aveva 
saputo, d o * potuto, non tanto per 
circostanze contingent! o per difet-
to dl uomlnl. ma perche la sua 
•truttura organtca. la sua natura, la 

sua tradlzlone stessa lo condanna-
vano ad essere II contrario dl un 
partito proletarlo rivoluzionario, ad 
essere impotente a dare al I'azlone 
del lavoratori qualslasi cosciente 
unita di dlrezlone. 

Bisognava. dunque, creare In Ita
lia un partito rivoluzionario del pro
letariato e cl6 non poteva farsl se 
non sulle direttlve segnate dall'In-
ternazionale comunlsta alle classl 
operala di turn" I paesl. E' questo 
che nol abblamo fatto nel primo 
anno: la nostra eslstenza come par
tito. Ma la eslstenza o la assenza 
dl un partito proletarlo rivoluziona
rio sono condizioni che Influiscono 
profondamente. non solo In gene-
rale sulle sort! del movimento ope
ralo. ma in parricolare sul successo 
dl tutta una lotta che II proletariato 
pud essere tratto a Impegnare. Bi-
sogna tener conto dl tutte quests 
condizioni per dare qualslasi gludl-
zlo sopra le possibility di azione 
che al lavoratori si offriranno. In 
qualslasi momento della loro storia. 
e per gludicare quail debbano es
sere gll svlluppl e 11 successo dl 
ognl azione. 

II partito rivoluzionario della clas
se operala. costituito come organl
smo dl lotta. e rigldamente attrez-
zato per la lotta, fomito di una dot-
trine e dl una organizzazione che 
lo metteranno In grado di compren-
dere e di segulre tuttJ I movimen-
tl spontanel della massa degli ope
rai; e II solo organlsmo che possa 
gludicare quest! movlmenti, men-
tre essi sono ancora nel loro pe-
riodo dl preparazlone. che possa 
segulril.senza perdere mai la fred-
dezza di esame e dl giudlzio che 
e necessaria per precede re tutte 
le conseguenze. che possa In ognl 
momento lanciare la parola neces
saria per dare alle forze lavoratri-
ci II massimo del rilievi e aprire 
la strada alle loro affermazloni. 

Dove un partito rivoluzionario 
del proletariato, cloe un partito 
comunlsta. esiste. questo sol fat
to e garanzia che la guida coscien
te non verra mai meno e che non 
verra quindi mai meno II succes
so che le condizioni oggettive per-
metteranno. Dove un partito comu
nlsta non eaiste. IngentJ sposta-
mentJ dl forze possono awenire 
senza rlsultato veruno; le grandi 
masse della popoiazione operaia e 
contadina possono essere trascina-
te a scendere con entusiasmo nella 
lotta e la lotta poo essere combat-
tuta con il piu grande eroismo sen
za che sia garantito che tutto ci6 
porti a un rlsultato reale e deH-
nitivo. 

L'esempio tipico lo ha dato I'lta-
lia net 1919 e nel 1920. A quel-
I'esempio nol dobbiamo ancora 
una volta risallre per dimostrare 
che non e affatto condizlone suf-
flciente per llnizlo a per la fortu
nate conclusions dl un combattt-
mento cha le masse slano tutte 
unite a declse alia lotta. L'unita e 
una delle condizioni della lotta a 
dalla vittoria, ma non a la sola a 

non e la principale nemmeno. Non 
realizzava II partito socialista at-
torno a s6 nel 1919 l'unita dl tutta 
la popoiazione lavoratrtce. tanto 
dal campl che delle offlclne? Non 
si estendeva questa unita anche 
a foltl strati delle class! media. 
concord! nell'attesa dell'opera re-
dentrice del proletariato? Ebbene. 
questa unita e stata vana. perche 
le e venuta meno una dlrezlone 
cosciente: Non solo tutte le forze 
che allora erano strette sul ter
reno dl classe sono state sconfit
ta, ma sono state sconfitte sen
za nemmeno aver combattuto. Se 
oggi si costitulsse una nuova uni
ta dl quel genera, non al sarebbe 
dunque fatto alcun passo avantl. 
Quello che garantisce che l'unita. 
la quale noi cerch'amo di realiz-
zare oggi e la quale alamo aulla 
via di realizzare. non j«ara I'lmpo-
tente unita del 1919, e appunto 
questo fatto: che oggi. nell^llean-
za delle forze attorno a cul si at-
tua. vi e un gruppo politico II qua
le sa quello che vuole. fa parte dl 
una organizzazione mondiale dl lot
ta rivoluzionaria ed e attrezzato 
per la lotta. sia per quanto riguar-
da I suol principl che la sua strut-
tura. Ouesto gruppo politico e il 
partito comunlsta. 

La nostra odiema parola «per 
l'unita* non e dunque in contrasto 
con H nostro atteggiamento di Ll
vomo. Al contrario. Due cose sono 
logicamente legate e conseguenti 
una all'altra. Abblamo creato il par
tito comunlsta. aezione della sola 
Internazionale che oggi vi sia. gll 
operai e I contadinl del nostro pae
se hanno oggi la gulda cosdente 
e sicura che nel passato e sempre 
mancata. Appunto perche questa 
gulda oggi esiste. le parole del-
I'unita e dell'alleanza possono es
sere landate e attuate senza il ti-
more che esse signlh'chrno confu-
sione. dimenticanza del prindpi 
della lotta di classe, perdlta di ognl 
capadta di lotta effettiva, ritomo 
alle condizioni In cul il movimento 
proletarlo si trovava prima della 
sdsslone di Uvomo. 

Perche esiste un partito comu
nlsta e solo per questo posslamo 
pariare di unita come dl un passo 
fatto in avantl nella valorizzaztone 
delle forze rivoluzionario Italiane. 
Se il partito comunista non esistea-
se o venisse meno, verrebbe meno 
la condizione prima perche ognf 
azione ingaggiata e svolta aulla pa
rola dellurHta sia ricca di frutti e 
non preventh/amente condannata 
airinsuccesso. 

PALMIRO TOGLIATTI 

(1) Nel gennaio 1924 il Partito co
munlsta <f Italia aveva proposto al 
Partito socialista italiano e al Partito 
socialista unitario la formaziooa di 
•n blocco elettoraJe proleUrio. Le trat
tatlve, cbe avevaao sublto un arresto 
per il rifiuto del sodallstl uoftari si 
svolsero per tutto 0 mesa di gennaio 
ma non cuodussero al raggiungimento 
di oauun accordo. 

TEMPI Dl FERRO E Dl FUOCO 
TORINO 1920 — II consigllo di fabbrica della Fiat occupata tiene le sue riu-
nioni nell'ufficio della direzione. Al centro, il compagno Giovanni Parodi 

TORINO 1920 — Assemblea operaia in un 
capannone della Fiat occupata dai lavoratori 

TORINO 1920 — Un'immagine della lotta operaia: 
un gruppo di lavoratori presidia uno stabilimento 

« TEMPI Dl FERRO E Dl FUO
C O », come li defin) Antonio 
Gramsci. La lotta operaia ave
va il suo centro a Torino che 
gia nel '17 era stata teatro di 
sanguinose proteste d i massa 
contro la guerra ed aveva ac-
colto la delegazione dei Soviet 
al gr ido « v i v a Len in» . Ne l 
dopoguerra la classe lavora
trica itallana cercava, nella 
c settimana rossa », la via per 
esprimere una forma d i potere 

operaio: nascevano a Torino 
i Consigli d i fabbrica presto 
sconfftti dalla reaxione dello 
stato borgbese e del fascismo 
avanzante. 

E da Torino, dal gruppo 
gramsciano deH'« Ordine nuo
vo », partiva con piO chiarez-
za Tistanza per la costituzione 
del partito rivoluzionario del 
proletariato. 

c La fase attoale della lotta 

d i classe in Italia — si legge 
nella piattaforma dell'« Ord i 
ne nuovo » approvata da Le
nin — h la fase che precede: 
o la conquista del potere po
litico da parte del proletariato 
rivoluzionario per il passaggio 
a nuovi modi di produzione e 
di distribuzione che permet-
tano la ripresa della produtti-
vita o una tremenda reazione 
della classe proprietaria e della 
casta govemativa >. 


