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A! lavoro per far avanzare il PCI 
il Partito di Gramsci e di Togliatti 

j Nel 75° anniversario 
m- n 

della nascita del leader del PCI 

(Segue da pagina 8) 

campo socialista e di spingere 
indietro le frontiere del socia-
lismo. Questa politica ha com-
portato rapporti di un certo 
tipo tra gli Stati membri del-
l'Alleanza atlantica ed orien-
tamenti rigid! di politica in
terna in ciascun pause. Non 
per caso, all'origine del col-
po di Stato in Grecia, noi tro-
viamo la NATO con il suo 
piano Prometeo, e non per 
caso, di fronte alia crisi che 
travaglia l'AIleanza atlantica, 
e stata preparata. da parte 
del vice comandante delle for-
ze americane in Europa, una 
cdizione aggiornata di quel 
piano, che riguarda anche I'lta-
lia. «Le autorita americane 
— ha scritto nei giorni scorsi 
un giornale governativo di Ho-
ma — si preoccupano innan-
zitutto di avere al potere, nei 
paesi minacciati, governi forti 
e stabili >, dove per « minac-
cia > si intende, in primo luo-
go, 1'avanzata delle forze di 
sinistra. E' da questo stato 
di suclditanza e di inferiorita 
che I'ltalia deve trarsi fuori. 
E" questo un problema fonda-
mentale di liberta politica e 
di indipendenza nazionale, una 
condizione per condurre avan-
ti una politica di rinnovamen-
to democratico. Questa e la 
scelta che si deve compiere 
se si vuole far uscire I'ltalia 
dalla crisi altuale. La politica 
di superamento dei blocchi 
contrapposti, che noi indichia-
niu e per la quale lottiamo 
affinche si creino le condi-
zioni per giungere alia disso-
luzione contemi)oranea. anche 
graduate, del Patto atlantico e 
del Trattato di Varsavia, in-
dica una prospettiva nuova e 
positiva per 1'Europa e per 
i rapporti tra i vari Stati 
del nostra continente. Solo una 
tale politica permettera. al-
l'interno di ogni paese. la ri-
cerca di equilibri nuovi, piu 
avanzati, e 1'abbandono delle 
concezioni conservatrici che 
ancora ora ostacolano lo svi-
luppo tanto dei rapporti inter-
nazionali ehe di quelli inter-
ni. Operare per il superamen
to dei blocchi signiflca svolge-
re — come ha sottolineato la 
Conferenza di Karlovy Vary 
dei Partiti comunisti d'Europa 

— un'azione europea vera, la 
sola capace di fare assumere 
al nostro continente. nel suo 
insieme, la funzione di pace e 
di progresso che esso pud e 
deve avere. Per questo noi 
reclamlamo un cambiamento 
profondo della politica estera 
italiana e una diversa collo-
cazione Internazionale del no
stra Paese. Noi chiediamo 
percid che non si rinnovi la 
adesione al Patto atlantico. 
che I'ltalia esca dalla NATO 
e che la NATO esca dall'Ita-
lia con tutte le sue basi missi-
listiche ed atomiche. Noi chie
diamo che 1'esercito. la flot-
ta. I'avlazione. tornino a di-
pendere escluslvamente dagli 
organi costituzionali della Re-
pubblica italiana. che I'econo-
mia italiana sia difesa attiva-
mente dalla penetrazione del 
capitale americano e da ogni 
interferenza degli organismi 
sovranazionali. La politica di 
autonomia e di indipendenza 
che noi rivendichiamo non si
gniflca affatto una politica di 
€ isolamento nazionale >. Al 
contrario! Noi la colleghiamo 
alia creazione di un sistema 
di sicurezza europea. che e la 
sola altemativa democratica 
che si pu6 e si deve opporre 
sia all'atlantismo che al na-
zionalismo gollista. Noi siamo 
contrari ad ogni forma di au-
tarchia economica. ma chie
diamo la trasformazione del 
MEC. per passare a for
me di cooperazione che ab-
braccino i paesi del MEC. la 
Gran Bretagna. i paesi del-
1'Efta. i paesi socialisti. che 
instaurino nuovi rapporti con 
1 paesi del terzo mondo e si 
oppongano al predominio del
le grandi concentrazioni in
dustriali e finanziarie ed a 
ogni forma di neo-coloniali-
imo. 

Ritomando ai problemi di 
politica interna il compagno 
Longo rileva che lo Stato ap-
pare oggi al cittadino lontano 
ed ostile. btrrocratico ed ac-
centratore, lento ed inefficierv 
te. II distacco desli organi
sm! dello Stato e desrli istituti 
rappresentativi dal Paese e 
dalle nuo\e cenerazioni si pud 
superare solo se la democra-
ria vive come sistema orga-
nizzato di confronti. di dibatti-
ti e di decision? cut partecipi-
no tutte le forze vive del pae
se. Alia attuale tendenza alio 
svuotamento ed alia degene-
razione degli istitirti rappre
sentativi noi npnoniamo la no
stra coneezione democratica 
fondata sulla pin larga possi 
bilita di organiz7azione. di 
espressione e di manifestazkv 
ne. e sulla partecipazione a 
tuttl i livelli dei cittadini e 
delle forze organizzate ai 
controlli, al dibattiti ed alle 
decision! che lnteressano la so
cieta. A questo fine noi pro-
poniamo che il diritto di voto 
sia portato a 18 anni. e che 
fj limite di eta per la eleggi-
Wlita all* Camera sia abba* 

sato a 21 anni. Noi ci propo-
niamo di condurre nel paese 
una vasta campagna perchd 
i giovani trovino un punto di 
unita nella rivendicazione di 
questi diritti. II rinnovamento 
democratico deve signiflcare 
anche, in primo luogo, la 11-
quidazione dei < corpi specia-
li > che agiscono al di fuorl 
della legge, che « fanno poli
tica », che dispongono di mez-
zj finanziari ingenti ed incon-
trollati, che sono collegati ad 
organismi atlantici e possono 
percio disporre anche della 
forza militare e poliziesca al-
l'infuori ed all'insaputa degli 
organi e delle autorita nazio-
nali. In questo quadro, e per 
evidenti scopi di sicurezza na
zionale. e di democrazia. noi 
proporremo, gia dall ' inizio 
della nuova legislatura. cho 
sia nortata avanti una seria. 
rapitla ed esauriente inchie-
sta parlamontare sui fatti del 
luglio 'R4. Bisogna tornare a 
porre al centro di tutti i pote 
ri il Parlamento. in quanto 
espressione della sovranita 
nazionale. Noi siamo per I'av-
vio di una trasformazinne del 
potere statale che sottoponga 
realmente gli organismi politi-
ci. a tutti i livelli. alia volonta 
collettiva democraticamente 
elaborata. Chiediamo percid il 
rafforzamento del potere par 
lamentare. il rinnovamento o 
1'adeguamento delle strutture 
del Parlamento e degli istitu-
tl rappresentativi anche per 
assicurare ai sindacati modi 
e possibilitd di intervento nel-
le question! decisive del Pae
se. Elemento decisivo per il 
consolidamento e 1'allarea-
mento della democrazia d la 
Costituzione ed il funziona-
mento dell'Ente Regione co
me effettivo strumento di de-
centramento delle decisiont 
politiche e di difesa di tutte 
le autonomic locali. 

Democrazia 
nell'Universita 

Longo sottolinea a questo 
punto che non possono esiste-
re nd liberta nd democrazia 
se permangono forme inao 
cettabili di autoritarismo e di 
arbitrio la dove il cittadino la-
vora e produce. Nello Stato 
democratico 1'azienda non pud 
essere una specie di monar-
chia assoluta. La realizzazio-
ne di forme di controllo sul 
processo produttivo. sulle de-
cisioni dell'azienda. sulle con-
dizioni di lavoro e sul modo 
come vengono tutelate la di-
gnita e la salute del lavoratore 
e percift. al pari della de-
mocratinzazione e della gestio-
ne delle strutture previden-
ziali da parte delle organizza-
zfoni operaie. un aspetto de-
terminante del processo di de-
mocratizzazione della societa. 
Deve essere da locratizzata 
anche la vita nelle campagne. 
attraverso lo sviluppo delle 
associazioni democratiche dei 
contadini produttori. la rifor-
ma della Federconsorzi nel 
senso di riconoscerne il carat-
tere pubblico. il funzionamen-
to democratico degli enti re 
gionall di sviluppo e lo scio-
glimento dei consorzi di bonl-
hca e di tutte le bardature 
corporative. 

Anche nella scuola si pon-
gono problemi urgenti e vi-
tali di democrazia. LMstituto 
universitario deve essere de-
mocratizzato attra\*erso form* 
di autogoverno dei professo-
ri. degli studenti e di tutte 
le altre componenti univer-
sitarie, che sappiano racco-
gliere e rendere permanenti 
le esperienze nuove ed ori 
ginali di autonomia e di vita 
democratica che scaturiscono 
dalla lotta in corso per il rin
novamento della scuola. De 
mocrazia signiflca pure mo-
difica profonda del sistema e 
della vita civile. Percid i co
munisti proporranno alia pros-
sima legislatura che sia af-
frontato. con assoluta urgen-
za. il problema della riforma 
del diritto familiare e del di 
vorzio. In questa visione plu 
ralistica ed articolata della 
democrazia. della partecipa
zione e del controllo perma-
nente delle masse popolari. si 
inserisce la nostra richiesta 
di una profframmazione demo 
cratica fondata su grandi ri-
forme dl struttura e capace 
quindi di organizzare lo svi
luppo dell'intera sodeta se-
conido le esigenze della collet 
tivita. Una programmaztone 
nella quale II settore pubbli
co sia democTaticamente di-
retto ad orientare il comples-
so delle scelte economiche. 
secondo le esigenze di tutta 
la societa e non del profitto 
dei gruppi monopolistkn. 

Un diverso tipo di sviluppo 
economico e non solo possibile 
ma e decisivo per awiare a 
soluzione il problema di fon-
do delleconomia del paese, 
che e quello di assicurare il 
lavoro a tutti gli italiani, di 
creare un regime di piena oc-
cupazione. e di elevare i sa
fari ed il tenore di vita del 
lavoratorj e delle masse po
polari. II diverso tipo di svi

luppo economico che noi so-
steniamo parte dall'esigenza 
di un allargamento massiccio 
del mercato interno, in tutte 
le sue componenti. e di una 
inversione della tendenza che 
ha portato, con la politica eco
nomica seguita in questi anni. 
alia contrazione della po-
polazione attiva, provocando 
una disoccupazione reale che 
non 6 inferiore ai cinque mi-
lioni di unita. Occorre porre 
come problema di fondo quello 
dell'occupazione, In primo luo
go quejla femminile e giova-
nile; quello dell'elevamento 
della condizione umana di 
tutti i lavoratori; queilo del 
superamento delle condizioni 
di arretratezza e di abban-
doho in cui si trovano intere 
regioni italiane; quello del 
soddisfacimento delle esigen
ze piu elementari di igiene 
e di sicurezza nel lavoro. del-
l'assistenza medica e previ-
denziale, della formazione sco-
lastica e professionale. della 
acqua e dell'elettricita. delle 
strade e dei trasporti, di allog-
gi a fitti equi. e di sufficienti 
attrezzature sportive. Ricono-
scere questo significa ricono-
scere la necessita di puntare 
su un tipo di programmazione 
del tutto diverso da quello a 
cui si ispira il piano Pieracci-
ni. Signiflca puntare in primo 
luogo suH'aumento dei sa-
lari, che sono in Italia i piu 
bassi fra tutti quelli dei paesi 
del Mercato comune. Signiflca 
puntare suH'equiparazione del 
reddito dei contadini a quello 
degli altri lavoratori. su una 
politica urbanistica e della ca-
sa che renda umano il volto 
della citta. sulla costruzione 
di un generale ed efficace si
stema di sicurezza sociale. 
Noi ribadiamo l'impegno as-
sunto a chiusura del dibattito 
parlamentare sulle pension!: 
non consideriamo chiusa la 
battaglia, ed intendiamo ri-
prenderla non appena sara in-
sediato il future Parlamento. 
Percid chiediamo a tutti coloro 
che ci hanno seguito ed appog-
giato nella recente lotta di agi-
re perchd il tema delle pensio-
ni sia una delle grandi que
stions del dibattito elettorale, 
perche su di essa ogni forza 
politica sia costretta ad assu
mere impegni precisi. Chiedia
mo agli elettori di darci piu 
voti per poter chiedere con piu 
forza: 1) che i lavoratori di-
pendenti dell'industria e della 
agricoltura abbiano pensioni 
pari all'80% delle retribuzioni 
percepite al culmine della car-
riera professionale: 2) che 
nessuno — ne lavoratore di-
pendente ne coltivatore diret-
to. ne artigiano ne comraei-
ciante, — abbia una pensione 
inferiore alle 30 mila lire men-
sili: 3) che lo Stato flnanzl le 
pensioni minime e quelle dei 
lavoratori autonomi. in modo 
che i contributi previdenziali 
dei lavoratori dipendenti siano 
interamente utilizzati per ga-
rantire ad essi 1*80% della re-
tribuzione; 4) che si ponga fi
ne alle capitalizzazioni. agli 
immobilizzi, agli sperperi dei 

fondi previdenziali: 5) che la 
previdenza. patrimonio dei la
voratori, sia gestita dai lavo
ratori stessi. 

Dare la terra 
a cfii fa Javora 
II compagno Longo ribadl-

sce a questo punto che i co
munisti respingono nel modo 
piu netto la cosiddetta politi
ca dei redditi ed ogni tentati-
vo, piu o meno mascherato, 
di blocco dei salari, dei red
diti di lavoro, della spesa 
pubblica e di quella previden-
ziale. Non sono queste le vo-
ci su cui una politica di rinno
vamento e di progresso pud 
esercltare una azione di conte-
nlmento. Si tratta invece di 
combattere i privilegi paras>-
sitari. la smodata sete di gua-
dagno delle grandi imprese 
e degli speculatori. gli sper
peri e gli scandal! per cui si 
arriva a liquidazioni e pen
sioni di centinaia di milioni a 
dirigenti di organismi preposti 
alia previdenza ed alia assl-
stenza della povera gente. Le 
difficolta di bilancio non pos
sono essere rovesciate sulle 
spalle di quanti gia si trovano 
in condizioni di estrema mise-
ria, non devono essere invoca-
te quando si tratta di dare 
poche lire ai piu bisognosi, 
ma quando si destinano centi
naia e migliaia di miliardi per 
incrementare consumi super-
flui. per distribute beneflci, 
incentivi. elargizioni e facili-
tazioni alle grandi imprese. al
ia speculazione. e a tutti gli 
organismi e strumenti del 
sottogoverno. 

Dopo aver ribadito l'esigen-
za di awiare a soluzione, co
me grandi problemi nazionali, 
la questione del Mezzogiorno 
e quella agraria. Longo ha 
affermato che e urgente ed 
indilaztonabile metter fine alia 
politica che continua a caccia-
re gente dalle campagne. con-
danna il Mezzogiorno aH'arre-
tratezza. provoca una emigra-
zione di massa. Si devono abo-
lire tutti gli ostacoli che si op-
pongono alio sviluppo moder-
no dell'agricoltura: si deve 
abolire la rendita fondiaria, 
superare 1 contratti agrari. 
dare la terra a chi la lavo-
ra, alutare tutti i contadini. 
singoli o associate a trasfor-
mare le colture, a meccanizza-
re ed industrializzare la pro-
duzione. a conservare e tra-
sformare i prodotti e a vender-
li bene. Si devono impostare 
ed awiare per questo piani 
organici pluriennali per 1'irri-
gazione. per la difesa del suo-
lo. per la sistemazione idro-
geologica. per la montagna. e 
per elevare tutte le condizio
ni tecniche. civili. igieniche e 
cultural! delle campagne e del 
Mezzogiorno. Queste misure e 
questa linea non sono assolu-
tamente in contrasto con le 
esigenze di uno sviluppo mo-
demo dell'economia e della 
industria. e nemmeno con la 
necessita di rendere sempre 

piu competitivo. nel suo com-
plesso, l'apparato produttivo 
italiano. Riconosciamo che vl 
sono problemi, anche difficili, 
di gradualita, di priorita, di 
finanziamento e di compatibl-
lita dei diversi obiettivi. Ma 
noi non chiediamo che tutto 
sia fatto in una volta sola. 
L'avvio di un piano organico 
di rirorme sociali, la rinuncia 
alle mezze misure che non ri-
solvono nulla e restano sempre 
al di qua dello scioglimento 
dei nodi decisivi. la realizza-
zione di un allargamento mas
siccio del mercato interno. la 
valorizzazione razionale di tut
te le risorse disponibili sono 
condizioni per un moderno svi
luppo delle attivita economi
che ed industriali italiane. In 
questo contesto si inserisce la 
esigenza di una profonda tra-
sformazlone del - Mercato co
mune e di una revisione dei 
suoi trattati istitutivi. che fac-
ciano salve le prerogative del 
nostr! organi costituzionali in 
materia di programmazione 
economica. Noi vogliamo una 
piu estesa collaborazione con 
tutti gli altri paesi e proprio 
per questo sentiamo il dove-
re di operare per un sempre 
piu elevato grado di competi-
tivita dell'industria nazionale. 
Ma questo problema non lo si 
risolve contrapponendolo a 
quello del miglioramento dei 
salari operai. del reddito con-
tadino, delle pensioni. della 
rinascita del Mezzogiorno e 
deU'agricoltura, o a quelli del
la scuola, della salute e del-
l'urbanistica. Lo si risolve 
mettendo in atto con le rifor-
me sociali e con una riforma 
tributaria democratica un di
verso tipo di accumulazione 
pubblica, potenziando al mas-
simo la ricerca scientiflca e 
sviluppando una nuova politi
ca delle aziende pubbliche. Si 
tratta di mobilitare il massi 
mo delle energie e delle risor
se disponibii. ed occorre dun-
que una politica che non mor-
tifichi, ma valorizzi, le capa
city ed il contributo dei ceti 
medi produttivi e commercial!. 
riconosca il ruolo positivo che 
essi esercitano nella societa 
ed intervenga nei loro con
fronti per aiutarli a realizzare 
una maggiore produttivita e 1 
necessari processi dl ammo-
dernamento, invertendo la li
nea sin qui seguita dai gover
ni di centro sinistra. 

L'ltalia degli anni 70 che si 
prepara con l'andamento at
tuale delle cose 6 un'Italia 
sempre piu distorta e squili-
brata. Noi lottiamo e lavoria-
mo per un'Italia diversa. Per
cid noi ci sentiamo gli inter
pret] della protests sacrosan-
ta che sale oggi dai piu diver-
si strati della societa naziona
le. dalla gioventu. dai lavora
tori. E' la protesta contra la 
mancanza di liberta. contra le 
offese alia giustizia ed alia 
stessa dignita umana, contro 
condizioni di vita inaccettabi-
li. Questa protesta e la nostra. 
ed e la molla che spinge avan
ti il Paese. H nostro program
ma elettorale non vuole trac-
ciare le linee di una astratta 

citta futura. Esso parte dalla 
soluzione dei problemi piu im-
mediati che, oggi. sono dram-
matieamente aperti davanti a 
noi: le retribuzioni operaie, 
le esigenze dei disoccupati, i 
redditi dei contadini, la condi
zione della donna, le pensioni, 
l'Universita. la situazione del
lo Stato. la liberta e la demo
crazia. Partendo da questi pro
blemi noi vogliamo costrulre. 
nella pace e nel lavoro. una 
Italia nuova, piu moderna. piu 
giusta. piu pulita. Questa Ita
lia pud essere costruita e no! 
abbiamo il dovere di costruir-
la. II problema d politico. 
L'ostacolo da superare, il ne-
mico da battere d sul piano 
economico e sociale il potere 
dei gruppi industriali monopo
listic!. sul piano politico la De
mocrazia cristiana ed il centro-
sinlstra. Superare questo osta-
colo, isolare e battere questo 
nemico d possibile. Bisogna 
che cambi questa situazione 
dominata dalle prepotenze doi 
monopoli e della DC. e dall'in-
sensibilitd governativa per 1 
problemi delle grandi masse 
lavoratrici. Perchd cambi oc
corre un vasto schieramento 
di forze politiche e sociali de-
ciso a battersi per farla' cam-
biare. Queste forze ci sono: la 
classe operaia, in primo luo
go, i contadini — e non solo 1 
lavoratori della terra piu po-
veri. ma anche tutti i coltiva-
tori diretti — il ceto medio ar-
tigianale e commerciale. i tec-
nici e gli intellettuali. i giova
ni. gli student!, le donne. Noi 
comunisti lavoriamo per lo 
schieramento unitario di tutte 
queste forze. E' una svolta de
mocratica quella che noi pro-
poniamo. Una svolta che. per 
i suoi obiettivi economiei e so
ciali. per i nemici da battere 
e le forze da raggruppare e 
portare alia lotta ed alia vit-
toria. d democratica e sociali
sta insieme. 

Decisivo il 
voto al PC/ 

E' ora di cambiare. Questa 
d l'esigenza del momento, que
sto d il significato del malcon-
tento, della protesta, del dis-
senso che si levano dal Paese, 
e che scuotono, ora, grandi 
masse di elettori i quali non 
si riconoscono piu nella poli
tica della DC. nd nel Partito 
socialista asservito ai Mora ed 
ai Rumor. Questo d il signifi
cato della protesta del mondo 
giovanile. il quale non si ri-
conosce nel centro-sinistra nd 
nella gretta politica condotta 
dai partiti di governo, e re-
spinge la societd attuale con 
tutte le sue storture. ingiusti-
zie e brutture. Bisogna dare a 
questo malcontento. a queste 
proteste. a questo dissenso uno 
sboceo politico positivo. Mai 
come oggi D voto al PCI d il 
voto che decide. E' stato deci
sivo ieri per contrapporre una 
resistenza ferma alia politica 
conservatrice ed autoritaria 
della DC. E' deedsivo oggi per 
fare avanzare tutta la situazio
ne, e far uscire I'ltalia dalla 

crisi politica. sociale e mora
le in cui l'hanno gettata la DC , 
ed il centro-sinistra. Bisogna 
dunque andare a questa cam
pagna elettorale con la co-
scienza che questa d l'ora di 
cambiare, e l'ora del nostro 
impegno piu totale. Chiediamo 
percid a tutti i nostri militant!. 
a tutti i nostri amici. a quanti 
condividono con noi questa esi
genza di cambiare e di andare 
avanti, di impegnarsi a fondo 
perche la coscienza di questa 
necessita conquisti milioni e 
milioni di uomini, di donne e 
di giovani che sinora non han 
no mai votato per noi. conqui
sti le masse di elettori che si 
rifiutano di votare ancora per 
la DC ed il centro-sinistra. Si 
respingano le insidiose lusin-
ghe a votare scheda bianca 
che partono da una sorta di 
ribellismo qualunquistico. ap-
parentemente di sinistra ma 
nella sostanza. come ha detto 
Edoardo Sanguineti. medio e 
piccolo borghese. Chi vota 
scheda bianca alza bandiera 
bianca di fronte alia DC. ai 
padroni ed aH'imperialismo 
americano. II partito comuni-
sta d il solo che oggi < possa 
dawero difendere nei loro in-
teressi e nei loro • ideali gli 
uomini che lavorano ». Percid 
bisogna votare e far votare 
per il PCI. per i candidati in-
dipendenti delle sue liste. per 
i candidati senatoriali appog-
giati dal PCI. dal PSIUP. dai 
gruppi socialisti autonomi e da 
tanti esponenti del «dissenso 
rattolico» e del mondo del-
l'arte e della eultura. Bisogna 
fare avanzare ancora il no 
stro Partito. il partito di Gram
sci e di Tosiliatti. il partito 
della Resistenza e della liber
ta. il partito dei giovani. il 
partito della classe operaia e 
de] socialismo. 

Mettiamoci dunque al lavo
ro. compagne e compagni. con 
slancio e passione. Cniamiamo 
tutto il partito. tutti i simpa-
tizzanti. tutti gli amici. le 
donne ed i giovani. all'impegno 
delle grandi ore. a quello sfor-
zo di infelligenza. di volonta. 
di iniziativa. di fantasia e di 
sacrificio che tutti gli a w e r 
sari ci invidiano. e che solo 
no! sappiamo compiere per la 
elevatezza degli ideali e la 
grandezza della causa per cui 
combattiamo. Certo a noi man-
cano i miliardi di cui gli altri 
dispongono. e che si appresta-
no a scialare offendendo una 
volta di piu la miseria e la 
coscienza del popolo. Ma noi 
abbiamo una ricehezza che 
nessun altro possiede: il no
stra Partito. i nostri militant!. 
che hanno sempre saputo por
tare piu avanti e piu in alto 
le nostra bandiere di pace, di 
liberta e di progresso. Non 
perdiamo tempo. Mettiamoci 
al lavoro fin da oggi. La posta 
in gioco d gmssa. Ci arridono 
prospettive di dure battaglie 
ma anche di vittorie. Mai ci 
hanno fatto paura le durezze 
della lotta. Al contrario: han
no sempre e solo temprato e 
dato slancio al nostro lavoro. 
Sia cos! — conclude il compa
gno Longo — anche in questa 
battaglia elettorale! 
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La figura e I'opera 
di Togliatti ricordate 

a Praga e Budapest 
Commenti alio radio e ampi articoli sugli 
organi dei PC cecoslovacco e unghere-
se « Rude Pravo » e « Nepszabadsag » 

P ' ^ H J 

Dal nostro corrfcpondente 

PRAGA. 26 
Prendendo lo spunto dal 75* 

anniversario della sua nasci
ta. il « Rude Pravo > di que
sta mattina pubblica un am-
pio articolo sull'opora di Pal
mira Togliatti. L'autore del* 
l'articolo. Milos Hajek. scri-
ve chiaramente che non si 
tratta di una semplice rievo-
cazione del grande dirigente 
comunista italiano. ma di un 
esame del suo pensiero anche 
alia luce degli attuali avveni-
menti cecoslovacchi. 

II giornale scrive fra 1'al-
tro: < Lo abbiamo conosciuto 
come Segretario generale di 
un grande partito di massa. 
L'attentato al quale sfuggl 
aumentd la nostra simpatia 
nei suoi riguardi. Le qualitA 
di quest'uomo — amico di An
tonio Gramsci — che univa in
sieme un grande intelletto e 
capacita dirigenti eccezionali, 
hanno potuto esprimersi parti-
colarmente dopo il disgelo del 
1956. II PCI superd i vecchi 
schemi che frenavano lo svi
luppo creativo delle idee e. 
nel corso di alcuni anni. ela-
bord una concezione autonoma 
della via verso il socialismo >. 

Togliatti — prosegue il gior
nale — parti dal principio che 
la solidarieta del PCI col mo-
vimento comunista internazio
nale ed il riconosnmonto del 
ruolo storico del PCUS nnn po-
tevano ridurre la coscienza 
della responsabilita dei comu
nisti italiani nel determinare 
il futuro del loro paese e la 
loro iniziativa nella creazione 
della linea politica. La missio-
ne dell'Unione sovietica e del 
PCUS non venno negata da 
nessuno ma. a questo proposi-
to. il giornale ricorda l'affer-
mazione di Togliatti che non 
esiste ne uno Stato guida nd 
un partito guida. Cosciente di 
tale fatto — continua il « Ru
de Pravo » — il PCI elabord 
la sua nuova politica renden-
dosi conto che si doveva orien
tare sulla.via pacifica al so
cialismo. Tale tesi non era 
nuova; nuova era perd la 
comprensione del fatto che il 
socialismo si poteva raggiun-
gere per vie pacifiche solo con 
una larga coalizione di forze 
socialiste e progressive, e che 
quesfa coalizione nnn poteva 
essere creata dal PCI se es
so non presentava agli alleati 
un modello di socialismo nuo-
vo. diverso da quello fino ad 
allora applicato nella pratiea. 

All'\^n Congresso del PCI 
— scrive il giornale — To-
gliatti sottolinrd che uno dei 
compiti principal! del Parti
to era quello di costrtiire una 
societa socialista che rispet-
tasse le nnrme democratiche e 
costituzionali e che consideras-
se 1'esistenza di piu partiti 
politic!. II PCI si era reso con
to che tale obiettivo non po
teva essere raggiunto con una 
attesa passiva della vittoria 
elettorale. La prospettiva del 
socialismo era stata vista flno 
ad allora come una lotta in 
attesa dolla grande ginrnata 
della conquisfa del potere. La 
prospettiva del passaggio de
mocratico al socialismo elabo
rata dai marxisti italiani d 
una prospettiva di mutamento 
progressivo della democrazia 
borghese in una democrazia di 
tipo nuovo attraverso la lot
ta delle masse. 

Traftando del memoriale 
che Tocliafti scrisse a Yalta 
pochi giorni prima di morire. 
il « Rude Pravo » nfferma che 
si tratta di un'npera sforica 
decisiva per ratfuazione di 
questa l;nea politica. c ricor
da che in quel memoriale. per 
la prima volta. un rappre-
sentante dri partiti comunisti 
occidental! critied seriamente 
i paesi socialist!. II memoria
le — aggiunge il giornale — 
venne da noi pubblicato. 
ma la vecchia Direzione del 
PC cecoslovacco lo accettd 
con molte riserve. Togliatti 
era ai loro occhi una persona 
non gradita. Durante le ceri-
monie gli si mostrava rispet-
to. ma ci si adoperd perchd 
le sue idee venissero cono-
sciute il meno possibile*. Da 
gennaio la situazione d anda-
ta mutando. Le forze nuove 
che hanno preso il potere in 
Cecoslovacchia si adoperano 
per la elaborazione di una 
nuova linea politica alia base 
della quale sta la democratiz-
zazione del partito e di tutta 
la vita nazionale. Si tratta. in
somnia, di far trionfare quel
le idee che gia da dodici an
ni fiorivano nel Partito. ma ve-
nivano noi messe a tacere. Le 
fonti di queste idee furono 
molte. ma fra le piu impor
tant! troviamo indubbiamente 
l'iniziativa di Palmiro To
gliatti. 

H < Rude Pravo > cos! con
clude: « Abbiamo intra preso 
la realizzazione di un model-
lo di socialismo europeo avan-
zato; d siamo incamminati su 
una nuova via non ancora bat-
tuta. Le note critiche di To
gliatti ci hanno indicato la 

strada che la vecchia direzio
ne conservatrice non voile in-
traprendere. Aprirci questa 
strada sara compito nostro. 
Lo facciamo per il nostro in-
teresse nazionale. ma anche 
per 1'interesse del socialismo 
nel mondo >. 

s. g. 

Nostro servizio 
BUDAPEST. 26 

La figura e l'ojx-ra del com
pagno Togliatti sono state ricor
date oggi dalla radio e dai gior-
nali ungheresi. Gyorgy Shinto. 
studioso del movimento operaio 
italiano. in una intcrvista a 
Radio Budapest ha detto. tra 
l'altro: « non dimenticd mai ch» 
la lotta degli oj>erai e dei con
tadini era i>arte organica di quel
la che si combatteva nei mondo. 
Continud ad analiz/are i rapixn--
ti di forza in campo internazio
nale come condizione indispon-
sabile per la lotta di classe tra 
socialismo e capitalismo. Una 
conferma di cid la troviamo nel 
Memorandum di Yalta, soprat-
tutto la dove Togliatti sottoli
nea la necessitA dell'imita dl 
azione da attuare tenendo con
to delle diverse nosizioni politi
che concrete che riflettono la 
situazione e il grado di svilun-
po di ogni singolo paese». 

Szanto hn conchiso rilevando 
come, dopo I'incontro consultivo 
di Budapest e mentre si avvici-
na la data della conferenza 
mondiale di Mosca. le note con-
tenute nel Memorandum assu-
mona nn grando valore storico. 

L'organo del POSU. il KVpsra-
haihan. pubblica un articolo del 
giovanc filosofo TilK>r Huszar. 

Htisznr scrive fra l'altro che 
il dinamismo rinnovatoro dolln 
rivoltizione convinsero Gramsci 
e Togliatti che l'Ottohre rnsso 
non .solo aveva dato il via al 
processo di una nuova interpre-
tazione dei pre.supposti niosoflci 
del socialismo. ma aveva anche 
crcato le alternative nor una 
concreta azione politica. Ai diri
genti del giovane movimento co
munista italiano — precisa Hin-
zar — spetto il compito di te-
nerc conto. nel contesto della 
nuova situazione. di rapporti di 
forza che consentissero 1'orcn-
nizzazione di una classe operaia 
e^emonica. Gia Gramsci giuase 
alia concliLsione che tale obiet
tivo poteva realizzarsi soltanto 
sulla base di un'aecurata ana-
Msi dei particolari aspetti dello 
-sviluppo che si reilistrava in 
Italia. 

Dopo aver passato in rascegna 
gli a\-venimenti desli ultimi de-
cenni ed aver sottolineato i ca-
ratteri della struttura della so
cieta capitalistica italiana. 11 
giovane filosofo magiaro cosl 
pro=egue: la clasv operaia ha 
avuto la possibilitd di legarsi. 
con le sue azioni, nlc Lstitu-
7i'onl della democrazia e di dar«» 
ad essa un nuovo contenu»o. 
marciando insieme ai contadini 
e ai ceti medi. 

L'articolista mette poi in gran
de rilievo il fatto che «non sol
tanto dal punto di vista dello 
sviluppo del socialismo italiano, 
ma anche di quello internazio
nale. Togliatti ha sol'ecitato una 
analisi dello que.stioni che mi-
rano al rafforzamento delle ca-
ratteristiche democratiche del 
socialismo stesso; anahsi che 
de.sta in noi interest e che co-
stituLsce un elemento nuovo • 
prezioso dell'eredita spirituale di 
Togliatti. E«?li sapwa bene che 
anche nel caso di piu vasto ai-
leanze. io sviluppo della demo
crazia d. innanzitutto. .streUa-
mente collegato alia democrazia 
di partito: lê  question! della de
mocrazia politica ed economica 
e i proWomi della democrazia 
interna del partito si co'^egano 
in modo organico e im errore 
commesso in uno qualsiasi dei 
settorj menzionati inve=te tutto 
il sistema. 

Coicludendo Huszar cita quan
to ebbe a dire Togliatti par-
lando deU'eredita di Gramsci: 
€ Fare della politica. per !ui, 
significava trasformare il mon
do... E' nella po'itica che occorre 
cercare 1'unita della vita di 
Gramsci: essa ne d il punto 
di partenza e di arrive I com
ponenti di q-.je*ta unita erano: 
la ricerca. il lavoro. la lotta e 
il sacrincio». Tutto questo. af-
ferma Huszar. vale pienamen** 
anche per la vita e Topera di 
Togliatti: «Politica. passato e 
presente. teoria e pratiea d«l 
movimento comunista costituisco-
no l'opcra e 5a vita di que*o 
grande pffisatore ». 

vice 

Chiesta la 
liberta per 

Gustavo 
Machado 

CARACAS. 26 
La liberazione del membr* 

dellUfficJo politico del Partito 
Comunista del Venezuela. Gu
stavo Machado. di altri prigio-
nieri politici. d stata chiesta dal 
presidente del partito delle for
ze democratiche popolari. Woolf-
gang Larrazabal. < Gtutavo Ma-
cna«io merita un profondo ri-
spetto. in quanto egli sacrifiea 
La propria vita per la democra
zia nel Venezuela > ha dichiara-
to Larrazabal. 

Parlando ad un comizlo orga-
nizzato presso lassociazione 
sdentifico-letteraria di Caracas. 
egli si d dichiarato favorevole 
ad un'amnistia generale alio 
scopo di risanare la situ• tic— 
politica del paese. 


