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I inseonamento lem 
Essere leninisti non pud significare semplicemente ripetere le affermazioni di Lenin.Significainveceapplicareilsuometodo 
per comprendere le nuove situazioni, affrontare i nuovi problemi e compiti della lotta, sviluppando in una nuova situazione 
quelle nozioni centrali della sua concezione (l'lmperialismo, lo Stato, l'egemonia della classe operaia, il rapporto democra-
zia-socialismo, il partito) che sono punti di riferimento da cui non possono non partire la teoria e l'azione rivoluzionarie 

niCORRE iml 1970 il centesimo anniveraerio Mil* naaclta di Unlit 
* * (22 aprlle 1870). Esso verra amplamente celebrate da tutto II movl-
mMito comunista Internazionale • ear* oggatto di granda attenztone da 
part* dalla altre forze politicha a ctiHurall damocratkha. 

Rifarai al pensiero di Lanfn, par frame tutto I'ineegnarnento poaaibila, 
e oggi una necessit* par affrontare in modo originale a creattvo I complaaai 
a dffffclll compiti cha ai pongono alio aehJeramento antlwparlallatteo a al 
movfmento oparaio. 
QIN da ora. la Federazionl, tutto la organizzazJoni dal noatro partito aono 
& chiamata a praparara un piano dl lavoro cha promuova lo studio. I esame 
approfondito a la diacuaaiona dell'ineegnarnento rivoluzionario di Lenin. 
If tratta di incramantara la diffuaione del auoi aeritti. di organizzare 
eonferenze aui momenti aaaenziali dalla aua azione a dal auo panaiero. 
coral di studio, cicli di lezioni, tavola rotonda a dibattlti. E' gia In corao 
dl avanzata preparazlone, a sari a auo tempo reeo pubblieo, un piano dl 
Initiative centrali a cura dalla Direzlone dal Partito. 

Par fomire ai compagni una prima baae di dibattito • par Intorvenlra 
nalla riflaaalona e diacuaaiona cha, piu intanaamanta cha mal. ata per 
apriral nel movimento oparaio intarnazlonala, la Seafone culturale del 
Comitato centrale dal PCI ha elaborate, per Incarlco a d'accordo con la 
Dirazione dal Partito, U documento che qui pubbMchiamo. 

Ricorre nel 1970 il centenario della 
nascita di Lenin. La sua vita di rivo
luzionario. la sua azione di dirigente 
ed organizzatore del partito. della ri
voluzione e dello Stato sovietico, di 
fondatore e dirigente della Terza In-
temazionale, la elaborazione teorica 
con cui egli prepard a accompagnd la 
propria attiviti sono oggi punti di ri
ferimento essenzialj per la lotta del 
movimento comunista a antimpe-riali-
sta nel mondo, fonte ineguagliabile di 
riflessione. .di studio a di insegna
mento. 

Egli seppe utilizzare il metodo del 
marxismo per affrontare f problemi di 
un "epoca che si differenziave ormai 
profondamente da quella in cui erano 
vissuti Marx ed Engels e che egli de-
fini come l'epoca dell'imperialismo. In 
essa, i temi del capital ismo monopo-
listico, dello Stato. del potere opera io, 
della stxategia « della tattica della ri-
voluzione non solo in Europa ma su 
scala mondiale, del partito a della das-
ae operaia, acquistano nuova dimen-
aione e ai presentano con storica at* 
tualita. 

Alio studio, alia rlflessione e alia 
discussione suU'opera di Lenin deve 
essere invitato tutto il nostro partito. 
i giovani milltanti. il movimento ope-
raio, democratico e antimperialista nel 
auo insieme. Come Lenin in tutta la 
sua opera considerd sempre il marxi
smo un metodo di indagine critica e 
di azione rivoluzionaria e non una dot-
trina sUccata dalla prassi e in se chiu-
aa, cost noi dobbiamo awicinarci al 
auo insegnamento con metodo rigoro-
samente critico, lontano da ogni forma 
meramente celebrativa. Per far cid ci 
sembra che il meglio sla collocare la 
opera di Lenin nella situazione storica 
speciftca in cui essa man mano si svi-
luppd e a cui egli fece fronte con ori
ginal ita creativa di pensiero a di azio
ne rivoluzionaria. 

L'analisi dello sviluppo 
del capitalismo in 
Russia e la fondazio-
ne della teoria del 
partito rivoluzionario 

Lenin inizid la sua parteeipazione 
alia lotta politica e al dibattito ideale 
nel movimento operaio internazionale 
nelTultimo decennio del XIX secolo. 
eioe in una fase storica caratterirzata 
daH'affermazione della Seconda Inter
nazionale. dal processo di formazione 
di partiti socialisti nazionali e di mas
sa. In questa fase della storia del mo
vimento operaio internazionale. la so-
cialdemocrazia tedesca si presentava 
come un modello per tutti i partiti ope
ra! e operava perche questi partiti uti-
lizzassern le istituzioni della democra-
xia borghese al fine di promuovere lo 
sviluppo della legislazione social* a fa
vor* del gruppi sindacalmente e noli-
ticament* organizzati dalla classe ope
raia. Presledeva a quest'opera di dire-
•ione politica una tnterpretazione del 
marxismo che. con Kautsky, tendeva 
a presentarsi come un corpo sistema-
tico di dottrine fllosoflche. economiche 
a politiche le quali conflgursvano lo 
sviluppo della societa umana come una 
evoluzione al termine della quale si 
sarebbe dovuto collocare. per la neces
sita oggettiva immanent* a quelle stes-
ao sviluppo. il social ismo. 

La situazione russa perd era radical-
mente diversa per la mancanza di ogni 
forma dl democrazia a per l'estrema 
acutetta di tutte le contraddizioni so-
dali e nazionali. H riferimento alia 
socialdemocrizia tedesca e il rapporto 
col primJ gruppi del marxlstl russi, a 
in prune luogo con Pleehanov. consen-
tirono a Lenin il collegamento coi mo
vimento operaio del paesi capital isti-
camente pio sviluppati di Europa e lo 
sottrassero ad una visione che isolasse 
la Russia dal processo storico generate. 
In realta. lo sviluppo del capitalismo 
in Russia cominciava gia ad essere ta
le che 1'ipotesi. sulla quale si era at 
tardata la discussione di Marx e di 
Engels coi populisti russi. della possi-
bllita di utilizzare la eomuniti agri-
cola russa come base per il passaggio 
at socialism© doveva essere laseiat* 
aula spalls. Lenin dedico a questo pro-

la prima dalla toa grand! Optra. 
fodagine connetteva lo evfluppo 

della societa russa ai processi inter-
nazionali, individuava nella penetrazio-
ne del capitalismo nelle campagne rus-
se. tanto profondamente segnate dai 
residui feudali, la oarticolanta di quel
la determinate formazione economico-
sociale. Essa costitui un modello del 
metodo 000 cui si elabora un program-
ma generate, sulla base dell'analisi di 
una situazione storica determinata. 

Dall'analisi dello sviluppo del capi
talismo in Russia, Lenin traeva una 
visione capovolta — rispetto a quella 
che era stata dei populisti — delle for 
ze rivoluzionarie e in primo luogo del 
rapporto tra operai e contadini, deri-
vandone il ruolo decisivo del partito 
politico rivoluzionario della classe ope
raia. Cid lo spinse ad accentuare la 
polemica contro 1'economismo inteso 
come * variants russa » del revjsioni-
smo, teorizzazione della passivita e 
della posizione subalterna della classe 
operaia nella lotta politica, in una vi
sione evoluzionistioa dello sviluppo so-
ciale, che privilegiando la spontaneity 
lasdawa in ombre la funzione della co-
scienza teorica, dell'iniziativa politica 
e deUa organizzazione. Lenin entra co-
si con una posizione originale nel gran-
de dibattito teorico che si era aperto 
nella Seconda Internazionale intorno al-
le posizioni di Bernstein; la posizione 
di Lenin consiste non gia nella difesa 
verbale e formalistica della dottrina 
marxista cosi come si era venuta codi-
ficando (Kautsky), ma piuttosto in un 
apporto originale che supera il deter-
minismo meccanico nella concezione 
del rapporto tra sviluppo social© e azio
ne politica e introduce una visione dia-
lettica del rapporto tra situazione og
gettiva e iniziativa rivoluzionaria. nel 
pieno superamento dello spontaneismo. 
Era questa la prima resa di conti che 
Lenin effetluava coi problemi di una 
epoca nuova, non gia negandone gli 
aspetta caratteristic), ma invece formu-
lando le basi deUa teoria del partito 
rivoluzionario. come avanguardia del
la classe operaia dotata di una sua 
visione teorica, di un programme po
litico e di una discipline fondata sulla 
partecipazione consapevole, indispensa-
bili in una fase storica che sara carat-
terizzata da trasformazioni rivoluzio
narie e dall'ingresso nella lotta delle 
grandi masse lavoratrici. 

Fu grazie a questa visione del par
tito e del rapporto non meccanico tra 
situazione obiettiva e iniziatjva rivo
luzionaria che Lenin, nella rivoluzione 
del 1905, respinse una concezione su
balterna del ruolo della classe operaia 
nella rivoluzione democratico-borghese, 
sostenne l'interesse del prnletariato ad 
ogni conquista demoeratica che esso, 
unico tra tutte le classi sociali. aveva 
la possibility di spinpere flno alle estre-
me conseguenze: affermft la necessita 
della funzione dirigente della classe 
operaia su tutti gli altri strati delta 
pnpolazione nella lotta per la demo
crazia. e di qui derivd quella noziono 
di egemonia che Gramsci doflni come 
un awenimento dj grande portata fl-
losoflca. Con questa concezione della 
egemonia, Lenin ai distaccava radical-
mente dalla visione corporativa ckjgli 
interessi della classe operaia. ch« era 
penetrat* nei partiti sodaldemocratici 
della Seconda Internazionale, e riven-
dioava il compito rivoluzionario gene-
rale della classe operaia. Cio permet-
teva a Lenin di stabilire un intimo nes-
so tra rivoluzione democratic^ e rivo
luzione socialista, anche quando esse 
si presentano quali fasi storiche distin* 
te (come nella rivoluzione russa dol 
1905) e di vedere come «la prima si 
trasforma nella seconda. la seconda 
ri solve oammin facendo i problemi del
la prima >. quando esse si pongono in 
un rapporto che non conosce soluzioni 
di continuita (come nella rivoluzione 
del 1917). 

Questa visione dialettica dei nessi tra 
1 process! storici si accentud in Lenin 
mano a mano che si acutizzarono i con
trast internazionali tra le grandi po-
tenze per la ripartizione del mondo e 
via via che si mostrava piu stretto il 
collegamento tra le lotte del movimen 
to operaio su sea I a nazionale e il movi
mento rivoluzionario nel suo insieme. 
Negli anni che precedono il primo con-
flitto mondiale I'attenzione di Lenin si 
allarga non solo al di la della Russia 
e del peasi che erano traditional* tea-
tra deUa piu grandi lotte sociali (Or-
mania, FVanda, Inghiltarra) per inve-
stiro la parifarla del mondo capital!* 
atico europao, ma ai appunta 00a gran

de intoresse sui paesi coloniali. indiW-
duando nelle rivoluzioni nazionali e de 
mocratiche di alcuni di questi paesi il 
maturare oggettivo di una situazione 
rivoluzionaria su scala mondiale. Non 
e senza significato che gli anni the 
precedono immediatamente la prima 
guerra mondiale siano per Lenin di 
studio intenso, rivolto ad approfondire 
la genesi filosofica del marxismo. il 
metodo impiegato da Marx e da En-
gels di fronte ai problemi politic! del 
loro tempo, la natura delle trasforma
zioni del capitalismo nella sua fase im-
perialistica. I Quaderni. nei quali Le
nin condenso queste sue ricerche, in-
dicano come quella visione dialettica 
die aveva guidato i suoi scritti poli-
tici e la sua opera di dirigente rivo
luzionario fosse portata ad un livello 
di consapevolezza filosofica. che rom-
peva ogni residuo di quel materialismo 
pre dialettico, meccanicistico, che ave
va costituito il sostrato filosoflco del 
marxismo della Seconda Internazionale 
e che sempre piu impacciava lo svilup
po del marxismo come teoria della ri
voluzione. 

Lenin di fronte alia 
guerra imperiaiista e 
al f allimento della se
conda Internazionale 

Appunto in questa fase storica Le
nin .si presenta come dirigente rivo
luzionario di statura mondiale. affron-
tando il problema dell'imperialismo e 
dcMnendo 1'imperialismo come conse-
guenza dello sviluppo monopolistico del 
capitalismo e fase estrema del capi
talismo. Era qui che la Seconda Inter
nazionale — che vedeva molti dei suoi 
partiti appoggiarsi sulla aristocrazia 
operaia ed esprimerne le rivendicazio-
ni meramente corporative — aveva fat' 
to fallimento, non intendendo la natura 
di questa nuova fase dello sviluppo ca
pital istico. e si era trovata disarmata 
di fronte al conflitto mondiale, inca-
pace di garantire I'autonomia teorica 
e quindi anche politica della classe ope
raia di fronte alle classi dominanti dei 
diversi paesi imperialistic!. Cost essa 
era venuta meno alia capacita di in-
dicare i compiti rivo-luzionari reali del
la classe operaia in quella situazione. 
Se, superando i limit! delle posizioni 
della Seconda Internazionale. alcuni 
»uoi esponenti avevano saputo analiz-
zare le caratteristiche del capitalismo 
in quella fase di sviluppo, l'originali-
ta di Lenin consiste nel fatto che egli 
trasse dalla discussione e dalla riela-
borazione di queste analisi precise con-
seguenze politiche. Vide nelTimperiali-
smo una fase storica caratterizxata 
dalJ'acutizzarsi dei contrast! tra la 
grandi potenze e tra le classi. dall'ir-
rompere sulla scena politica dei po-
poli dei paesi coloniaU. Di qui egli trae
va la conclusione della necessita sto
rica della rivoluzione. 

Percid il giudizio di Lenin sulla guer-
ra mondiale fu netto e reciso fin dal-
l'inizio. Dietro lo schermo delle pro-
pagande e le caratteristiche dei sin-
poli contendenti individud la natura im-
perialistica di fondo del conflitto e ne 
trasse la condartna dei partiti della 
Seconda Internazionale. solidali n̂ Ila 
loro maggioranza con le motivazioni 
nazionalistiche delle rispettive borghe-
sie. L'ohiettivo che egli assegno al pro
cesso della lotta contro la guerra im-
perialistica fu quello della sua trasfor-
mazione in guerra civile per la con
quista della pace e l'abbattimento del 
potere borghese. Di fronte ad una guer
ra che vedeva coinvolti, in uno smisu-
rato massacro, popoli di tutti 1 conti
nents per fini di ridistribuzione delle 
ricchezze dei vari territori. Lenin sep-
pe indicare nella rivoluzione operaia 
e nel socialism© la grande alternati\fa 
storica valida per l'umanita nel suo 
insieme, 

L'indicazione della trasformazione 
deUa guerra imperialistica in guerra 
civile prendeva corpo nella rivoluzione 
russa del 1917. Nel crollo delle class! 
dominanti in Russia. Lenin vide il nes-
so oggettivo che legava la rivoluzione 
demoeratica con la rivoluzione prole-
taria Scorse nelh capacita dc!!a clas
se operaia di trascinare dietro di se 
la maggioranza della nopolazione la 
condizione per il successo della rivo
luzione, indico nei soviet gli istituti nei 
quali le grandi masse lavoratrici pote-
vano organizzare la propria presenza 
politica e l'esercizio de) proprio pote
re. superando la separazione tra Stato 
e societa civile che persist* nel parla-
mentarismo borghese proprio in quan-
to lo Stato e 1'espressione del potere 
di una minoranza sfruttatrice; ravviso 
nel partito U momento di sintesi, di 
coscienza e di forza politica organizza-
ta senza di cui un processo tumultuo-
so, a protagoniste del quale emergeva-
no forze contrassegnate da interessi an
che contraridittori, non poteva trovare 
uno sbocco conseguente e vittoriosn. 
Grazie a Lenin il partito bolscevico 
riuscl a guidare un enorme sconvolgi-
mento che racchiudeva in un giro di 
pochi mesi una intiera trasformazione 
atorica, Cid fu possibile not) solo par 
la chiarezza a eoerenza dalla linea ge> 
oerale, ma anche par una Utttoa duc

tile e pronta ad aderire al mutare del
le situazioni. sempre guidata dalla con 
sapevolezza che ad ogni modihearsi 
dell'urto sociale deve corrispondere 
una adeguata e chiara soiuzione poli
tica. 

La dittatura del prole
tariate e lo Stato dei 
Soviet 

Stava di fronte al'a das.se operaia 
russa. protagonista della trasformazio
ne rivoluzionaria di quella societa. il 
problema dello Statu, del potere. che 
Lenin ebbe a derinire «la questione 
delle questioni >. Lenin libera la con
cezione marxiana dello Stato dalle in-
crostazioni che ad essa si erano sovrap-
poste con la Seconda Internazionale. ri-
cuperando in primo luogo La nozione 
della natura di classe dello Stato. e 
conseguentemente sostenendo la neces
sita di spezzare il vecchio apparato del
lo Stato borghese per sostituirlo col po
tere della classe operaia elevatasi a 
classe dominante. Kondando in un mo
do originale la teoria della dittatura 
del prcJetariato Lenin intendeva, con 
questa. un potere che non pone limiti 
a se stesso nella lotta contro la bor-
ghesia capitalistica: clie, rivolgendosi 
contro la minoranza sfruttatrice, rea
li zza per la maggioranza della popola-
zione lavoratrice una democrazia rea-
!e di tipo superiore. La dittatura del 
proletariato e caratterizzata non solo 
e non tanto dalla violenza contro la 
classe sfruttratrice, ma dalla capacita 
della classe operaia di dirigere gli stra
ti sociali ad essa alleati e di essere 
guida, con la sua consapevolezza poli
tica e col suo esempio. della trasfor
mazione della societa. Ci6 che doveva 
essere distrutto del vecchio potere era 
per Lenin l'apparato burocratico. ac-
centrato e miiitarista. mentre conser-
vato e posto in ctiverso rapporto con la 
economia e con la societa doveva es
sere il settore pubblieo dell economia 
e conquistato alia classe operaia dove
va essere il quadro degli specialist! e 
degli intellettuali. La creazione di una 
nuova cultura, che doveva nascere dal
la egemonia della classe operaia e dal
la nuova societa. era percid intesa da 
Lenin non come un rifluto della cultura 
del passato. m* come assunzione cri
tica, in una nuova concezione, di tutto 
cid che di valida essa aveva prodotto. 
Ne derivava una visione dello Stato so
vietico che lo differenziava nettamente 
dallo Stato in senso borghese a tredi-
zionale. Mentre questo. infatti. proprio 
perche e lespressiona di una minoran
za sfruttatrice, tende costantemente ad 
estraniarsi dalla society civile e a di-
venire una sorta di corpo parassitario, 
lo Stato proletario fondato sui Soviet, 
cui Lenin pensava, era destinato a co-
minciare subito ad estinguersi. in quan-
to Stato, per porre in atto forme di 
autogoverno sociale, e tendere quindi 
ad identificarsi con la societa civile e 
a dissolversi in essa. 

Tale concezione si inquadrava nella 
prospettiva di una rivoluzione mondia
le che dalla rivoluzione russa avrebbe 
dovuto prendere le mosse e che nel pae
si di capitalismo maturo avrebbe dovu
to trovare le sue prime realizzazioni. 
consentendo quindi al potere operaio in 
Russia di superare quel limiti cui lo 
avrebbe inevitabilmente condannato la 
arretratezza russa. 

Al fine di preparare e guidare la 
rivoluzione monddale Lenin promosse 
nel 1919 la costituzione della Interna
zionale comunista in contrapposizione 
al crollo della Seconda Internazionale 
e come ccntro di raccolta delle forze 
rivoluzionarie del mondo intiero. Co
me nel corso della guerra imperiali
stica. l'attacco di Lenin si sviluppo con
tro la capitolazione opportuniattoa. con
tro il centrismo conciliatore, i quali ne-
gavano che necessita del momento fos
se quella di creare i partiti comunisti 
al fine di preparare la rivoluzione prc-
letaria. 

Ma le forze del capitalismo e del
l'imperialismo. nonostante un loro so-
stanziale indebolimento. riusclrono a 
superare la crisi che le aveva investi-
te, e cio anche grazie al persistere 
della tradizione e deU'influenza social-
democratica nei paesi di piu alto svi
luppo capita listico che aveva reso piu 
arduo il compito della formazione di 
forze politiche rivoluzionarie e I'affer-
marsi della loro Influenza sulla mag
gioranza della classe operaia. Lenin 
d'altronde aveva acutamente intuito le 
complesse ragioni storiche per cui in 
Europa sarebbe stato «infinitamenta 
piu difficile» che in Russia comin-
ciare la rivoluzione. 

I contraccolpi del ritar-
do della rivoluzione 
nei paesi sviluppati 

H potere sovietico si trovo quindi no-
tevolmente isolato malgrado che ver
so di esso si rivolgessaro le simpatie a 
la solidarieU dalla parte piu avantata 
dei lavoratorl. Pu neoassario difendere 
il nuovo potere anche a presto del gra« 
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Litovsk e affrontare una lunga e spa-
ventosa guerra civile contro l'interven-
to delle potenze imperialistiche a so-
stegno delle forze della reazione inter
na. Si dovette dare inizio alia edirl-
cazione di una nuova economia e di 
una nuova societa in una situazione di 
sfacelo, di terribile isolamento e par-
tendo da condizioni storiche di grave 
arretratezza. Lenin, che aveva indivi-
duato con chiarezza il condizionamento 
che la situazione storica poneva alio 
sviluppo della rivoluzione in Russia, fu 
consapevole degli immancabili contrac
colpi che il ritardo o l'arresto della ri
voluzione socialista nei paesi di piu 
avanzato sviluppo capitalistic^) avreb-
bero comportato sulla edificazione del 
potere proletario in Russia. Pero. ben 
lontano dall'assolutizzare 0 dal consi-
derare naturale una simile situazione. 
Lenin continue- ad onerare per la rivo
luzione mondiale dedicanjo grande cu
ra all'Internazionale comunista e ai 
problemi che ad essa si ponevano do-
po la sconfitta dei movimenti rivolu-
zionari nell'Europa centrale. e cercd 
di contenere e di neutralizzare i con
traccolpi dell'accerchiamento imperia-
1 istico sulla edificazione del potere so
vietico. Non e uno dei meriti minori di 
Lenin, come rivoluzionario. l'aver sa
puto non soltanto effettuare le «riti-
rate » e i < compromessi > che questa 
situazione aveva reso necessari. ma 
anche 1'averne saputo dare una fonda-
zione teorica da un punto di vista rivo
luzionario. La c Nuova politica econo 
mica > derivd dalla necessita di dare 
respiro aU'economia russa stremata 
dalla guerra civile, di promuovere 1'ac-
cumulazione ridando spazio aU'econo
mia privata e ai rapporti mercantili. 
per poi riprendere l'offensiva contro la 
proprieta capitalistica. Internazional-
mente Lenin intervenne nel dibattito 
delle forze rivoluzionarie sostenendo la 
necessita che i partiti comunisti stabi-
lissero collegamenti con le masse in 
una politica di fronte unico, vale a dire 
di unite, della classe operaia e delle 
altre forze lavoratrici: di qui la lot
ta fermissima contro i fenomeni di 
estremismo che si veriflcavano nei gio
vani partiti comunisti, per riafferma-
re l'importanza della presenza e del-
1'azione dei comunisti nei parlamenti 
borghesi e della loro attivita nei sin-
dacati di massa. Egli fu per un meto
do tattico che, anziche considerare co
me un solo blocco inscindibile lo schie-
ramento avversario. sapesse utilizzar-
ne tutte le contraddizioni e anche le 
piu piccole fratture. 

La lotta contro il buro-
cratismo e contro lo 
sciovinismo grande-
russo 

La necessita di edifica-
re il socialismo in un 
solo paese 

Nella situazione che si era determi
nata in Russia, di forte pressione del
le forze awerse e nella situazione in
terna di disgregazione economics e so
ciale. la edificazione del nuovo regime 
vedeva contrapporsi una forte spinta 
demoeratica, che proveniva dalla rivo
luzione dei soviet e dalla necessita di 
svilupparla. e la necessita di una dire-
zione fortemente accentrata e disci-
plinatrice. Lenin vide la dirficolta in 
cui si trovavano 1 soviet ad attuare 
pienamente la loro funzione quando os-
servd che essi, che avrebbero dovuto 
essere istituti del potere del popolo, 
stavano divenendo istituti di potere per 
il popolo gestiti dall'avanguardia della 
classe operaia e non dalle masse stes-
se, e riconobbe che nella Repubblica 
sovietica il potere della classe operaia 
soffriva di una deformazione burocra-
tica. Di qui il modo acuto con cut egli 
awert) il pericolo del burocratismo ri-
sorgenta e delle sue degenerazioni: da 
un lato egli cared di combinare la de
mocrazia dell'assemblea col potere dit-
tatoriale del funzionario sovietico a 
cui andava una sottomissione assoluta 
durante il lavoro e dall'altro cercd di 
arginare il pericolo di burocratismo. 
che derivava da una direzione neces-
sariamente accentrata dell'economia e 
del potere, costituendo forme di con-
trollo diretto delle masse a del par
tito sullo apparato statale. quali I'ispe-
zione operaia e contadina. Ma di qui 
anche il timore che restando in questi 
limiti l'esercizio del potere sovietico. 
non potesse essere distrutto U vecchio 
apparato ereditato dall'Impero zarista, 
portatore non soltanto di corruzione a 
di sopraffazione, ma di sciovinismo 
grandt-russo a danno delle altre na-
zionalitA dell'Unione sovietica- Gli ul-
timi anni di Lenin furono dedicati ap
punto ad una lotta intransigent* anche 
contro lo sciovinismo grande-russo per 
difendere il contenuto reals dell'auto-
decisiona dei popoli. 

Pio in general* il concetto dl na-
fione assume in Lenin un rilievo par* 
tleolara e par la fase imperialistica a 
par U area geograflca in cui egli ti 

trova ad operare, nella quale le irri-
solte questioni nazionali si manifesta-
no come momento essenziale della lot
ta dei lavoratori per la loro emanci-
pazione. Di qui la sua costante ed in
transigent* affermazione del diritto 
delle nazioni e dei popoli all'autodeter-
minazione- Cost, per il proletariate ros
so egli aveva posto il compito di lot-
tare contro ogni nazionalismo e prima 
di tutto contro il nazionalismo grande-
russo, riaffermando per tutte le nazioni 
non solo l'eguaglianza nei diritti. ma 
anche l'eguale diritto di edificare uno 
Stato, vale a dire di godere dell'auto-
decisione e della possibility di sepa-
rarsi. 

Lenin — secondo Gramsci — rappre-
senta il momento dello sviluppo del 
marxismo nel quale, ponendosi il pro
blema della conquista e dell'esercizio 
del potere da parte della classe ope
raia. la teoria politica acquista piu 
che mai le caratteristiche di una scien-
za e diviene il nucleo fondamentale 
della concezione marxista. Togliatti. 
sviluppando questa defininzione di 
Gramsci. ebbe a dire: < Lenin e colui 
che ci ha insegnato che non bisogna 
mai isolare un elemento della realta, 
che bisogna sempre prendere la realta 
nel suo insieme e vedere come un 
elemento reagisce suH'altro e stabilire 
qual e 1'essenziale. ma non dimentica-
re mai tutto il resto». ed esemplificd 
questa affermazione dicendo: «Lenin e 
l'uomo che nel momento in cui si do
veva fare la insurrezione lancid la pa-
rola d'ordine dell"insurrezione (...) ma 
Lenin e l'uomo il quale ad un certo 
punto disse: badate. dobbiamo cedere 
all'imperialismo oggi per poter mante-
nere U potere (il tempo della pace di 
Brest-Litovsk) e Lenin d l'uomo che 
tre anni dopo dice: noi dobbiamo cede
re terreno nei rapporti interni del no
stro paese per poter andare avanti nel
la costruzione della societa socialista >. 

Dopo la morte di Lenin, si pose con-
cretamente per l'Unione Sovietica la 
necessita obiettiva di edificare il socia
lismo in un solo paese come condizione 
per mantenere il potere della classe 
operaia e costituire una base per la lot
ta antimperialistica. per la rivoluzione 
mondiale. per sviluppare una societa 
che fosse in concreto una altemativa 
al capitalismo. Nell'opera difficilissima 
di costruzione del socialismo in un pae
se solo, sottoposto all'accerchiamento 
imperial istico, e cioe in una situazione 
nella quale le possibility del successo 
venivano affidate essenzialmente ad 
una estrema tensione rivoluzionaria, 
venne nerd ad impoverirsi nella prati-
ca e nella teoria la rieehezza che la 
nozione del socialismo aveva in Lenin. 
Cid che si attenud fu proprio la visio
ne del socialismo come massima espan-
sione della democrazia. come piena rea-
lizzazione delle liberta democratiche, 
come completo dispiegamento della at
tivita. creatrice delle masse, awio a 
forme di autogoverno della societa e 
superamento della separazione tra stato 
e societa civile. Ne derivd la identifl-
cazione del socialismo essenzialmente 
con la eliminazione della proprieta pri
vata dei mezzi di produzione e con 
la loro gestione statale. La costruzione 
di uno Stato di tipo accentrato e for
temente discipliuatore fu all'inizio una 
necessita obiettiva che salvd 1'indipen-
denza dello Stato sovietico dall'accer-
chiamento imperiaiista e consent! la 
costruzione delle fondamenta del socia
lismo. Ma con cid An) per attenuarsi 
la consapevolezza teorica della tenden-
za dello Stato a farsi sempre piu estra-
neo alia societa e del modo in cui la 
permanenza dello Stato in alcuni dei 
suoi attributi tradizionali limiti la na
tura liberatrice del socialismo. Mentre 
in Lenin la costruzione dello Stato so
vietico era prevalentemente concepita 
come un momento di tutto il processo 
della rivoluzione mondiale, il fatto che 
per lungo tempo l'Unione sovietica sia 
stata 1'unico Stato socialista, e quindi 
l'importanza che lo Stato stesso nei suoi 
attributi tradizionali assunse, portd ad 
identifleare necessariamente le sorti di 
questo Stato con le prospettiva della 
rivoluzione mondiale. 

L'insegnamento di Le
nin per il movimento 
operaio italiano 

Per il proletariate italiano Lenin non 
e stato soltanto un nome prestigioso 
che ricorre come un simbolo negli anni 
tra la guerra imperiaiista e il som-
movimento rivoluzionario che la segui. 
ma il portatore di un insegnamento dal 
quale il movimento operaio italiano, 
attra verso un processo lungo e trava-
gliato, non esente da debolezze ed er
ror!, ha tratto la ispiraziont per rea-
lizzare i! passaggio da una fase su
balterna ad una presenza dirigente nel
la societa nazionale. II gia forte e 
combattivo movimento operaio italiano 
nel periodo della Seconda Internazio
nale aveva oscillato tra riformismo e 
massimalismo, tra municipalismo e 
vago solidarismo internazionale: il mo-
to di rinnovamento Impress© da Le
nin nell 'azione e nel pensiero lo spin
se ad uscir* fuori da queste contrad
dizioni * a fare della classe operaia il 
centro del rinnovamento dalla rlta na
zionale. 

Dalla tsperienxa della rivoluzione di 

Ottobre. Gramsci trasse l'indicazione 
che era necessario individuare istituti 
originali di azione rivoluzionaria. uni-
taria e di massa. quali furono appun
to. partendo dalle commissioni inter
ne, i Consigli di fabbrica. Da Lenin 
venne l'insegnamento di che cosa de\e 
essere il partito rivoluzionario che 
non si abbandona alia frase estremi-
stica. ma individua i modi specific! in 
cui. in quella situazione concreta, si 
pongono i problemi della unita operaia. 
dei rapporti con le masse, delle allean-
ze. Gramsci applied in modo originale 
il metodo di Lenin quando individud le 
caratteristiche peculiari che presenta
va la questione contadina in Italia e 
pose il problema dell'alleanza tra ope
rai e contadini nei termini concreti 
della lotta per la soiuzione della que
stione meridionale. Da Lenin. Togliat
ti ricavd l'indicazione che democrazia 
e socialismo non costituiscono per la 
classe operaia due fasi storiche sepa
rate l'una dall'altra da una < muraglia 
cinese >. ma strettamente si legano nel
la misura in cui la classe operaia af-
ferma in ciascuna fase della lotta !a 
sua funzione dirigente- Col t partito 
nuovo », concepito e costruito nel fuo-
co della lotta di Liberazione naziona
le. Togliatti portd avanti in modo ori
ginale la visione che Lenin aveva del 
partito rivoluzionario. non come una 
organizzazione di agitatori e di propa
gandist! ma come una forza che. 
in intimo legame con le masse e ope-
rando giomo per giorno a risolvere i 
loro problemi, sa costruire una altema
tiva politica e di potere. Sulla base 
dell'esempio del partito di Lenin e di 
una formazione leninista venne for-
mandosi in Italia un nuovo tipo di mi-
litante rivoluzionario. che identifica 
profondamente se stesso con il partito. 
che opera non soltanto come agitatnre 
e propagandista ma ancor piu come 
educatore. costruttore e organ izzatore 
delle forze rivoluzionarie. che si sfor-
za di farsi guidare da una teoria coe 
rente che informi insieme la sua azio
ne politica e il suo atteggiamento 
morale. 

II pensiero di Lenin non 
pud essere ridotto a 
un corpo dottrinario 
chiuso 

« Lenin — diceva Togliatti — bisogna 
vederlo in tutta la rieehezza del sun 
sviluppo », il che significa che Lenin va 
eompreso in riferimento alle situazio
ni storiche in cui si collocava. ove si 
voglia intendere tutta la articolazione 
della sua opera nell'arco storico che 
essa copre. Per questo Lenin come 
Marx, e in un certo senso ancora piu 
di Marx, non pud essere ridotto ad un 
corpo dottrinario chiuso. come una rac
colta df precetti validi per tutte le si
tuazioni. Bisogna riconoscere che il 
suo pensiero fu in effetti ridotto in par
te notevole ad un corpo dottrinario 
chiuso e sempliflcato al fine di educa-
re ad una visione innovatrice quadrj 
rivoluzionari dei piu diversi paesi e di 
diversa estrazione culturale. e di in-
fondere tra vaste masse, in una situa
zione di grande difficolta, una fiducia 
incrollabile nella vittoria del sociali
smo. La dogmatizzazione del pensiero 
di Marx e di Lenin determind un 
certo distacco tra la teoria e la prati-
ca. sotto cui pote a volte passare una 
empiria politica che contraddiceva alia 
visione del marxismo e del leninismo 
e in cui l'ufflcio della dottrina fu so-
vente abbassato a giustificazione del-
l'azione. 

La vitalita e la fecondita odierne di 
Lenin ci vengono dal modo col quale 
egli ha impiegato il metodo di indagi
ne marxista per cogliere i processi 
storici speciflci e concreti, congiun-
gendo la audace innovazione della teo
ria con la fermezza dell?, posizione di 
classe. con la difesa della autonomia 
ideale e politica della classe operaia. 
II nostro tempo non e soltanto piu quel
lo dell'imperialismo e della rivoluzio-
ne proletaria, ma anche della presenza 
di due sistemi antagonistic!, della esi-
stenza di un sistema di Stati sociali
sti, della funzione assunta nel mondo 
dall'URSS. dell'ingresso nei processo di 
emancipazione, ad una scala diversa 
e piii elevata. dei popoli coloniali. del-
l'assurgere della classe operaia di una 
serie di paesi europei alia funzione 
di nuova classe dirigente nazionale. 
Oggi il progresso scienttfico e tecnolo-
gico presenta 1'alternativa della pace 
e della guerra in dimensioni nuove e 
decisive t la connessione della lotta 
per la pace e della lotta antimperiali
stica costituisce il compito specifleo e 
decisivo della lotta rivoluzionaria della 
nostra epoca. Oggi, essere leninisti non 
pud significare semplicemente ripetere 
le affermazioni di Lenin. Signifies in
vece applies re il suo metodo per com
prendere le nuove situazioni, affronta
re i nuovi problemi e compiti della lot
ta, svilupoando in una nuova situa
zione quelle nozioni centrali della sua 
concezione (l'lmperialismo. lo Stato. 
l'egemonia della classe operaia, il rap
porto democrazia-socialismo. il parti
to) che sono punti di riferimento da 
cui non possono non partire It teari* e 
l'azione rivoluzionaria. 
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