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s Dihattiti 

Continua la discussione aperta dalla «TavoIa rotonda» 

II PCI e la sua storia 
Dedichiamo di nuovo una pagina al dibattito sui problemi della 

storia del PCI aperto con la « Tavola rotonda » pubblicata il 3 

gennaio scorso alia quale parteciparono i compagni Giorgio 

Amendola, Gian Carlo Pajetta, Ernesto Ragionieri e Paolo Spria-

no. Successivamente '< I'Unita » ha ospitato interventi di Paolo 

La mia opinions su alcunl del 
problemi della Stona del Partito, 
dibattuti attorno alia taiola roton 
da del gennaio scorso ho avuto 
piu dl una occasione per esprimer-
la e soprattutto per cercare dl ap 
plicarla 

Non mt hanno maS affascinato 
Je storie del re e neppure quel 
le scntte per 1 re II mio 
pensiero va in questo momento 
alle nostre letture, ai nostn appun 
ti critici ed alle vivaci discussio 
ni del carcere e del confmo Sen 
za sottovalutare anzi la funzione 
delle grandi personahta ntengo 
che le forze motrlci della storia sia 
no le masse popolan Questo e 
stato il punto di partenza di ogm 
mio modesto e artigiamle lavoro 
di militante che senza aii_una pre 
tesa, ha ceicato di portare talvol 
ta U contnbuto della sua tebtuno 
nlanaa e dl qualche ricerca 

Perche — e qui ha ragione 
Amendola — un punto di paiten 
za c e sempre, queilo che si vuol 
trovare e gia presents come pro 
blema nelia coscienza del ricerca 
tore In altre parole, ha scntto Marc 
Bloc, « ogni ricerca stonca presup 
pone sin dal priml passl una dire 
zione di marcia In pnncipio c e 
lo aplnto Mai in nessuna scienza 
rosservazlone passiva — sempre 
nell'ipotesi che essa sia possibile 
— ha prodotto alcunche dl fe 
condo » 

A commciare da «1 comumsti 
e I'lnsurrezione» (1953) dove ho 
sottolineato sin dalle prime pagi 
nB la £unzione dirigente della aas 
Be operaia e della sua avanguar 
dla nella Resi&tenza a « II Monte 
Rosa e sceso a Milanon (1958) che 
mi ha dato modo di ncordare, ac 
canto ai norm del plu noti prota 
gonistl, le azlom leggendane ed an. 
che le iniziative politicise e mill 
tari, orlginall di centinaia e centi 
naia di combattenti Specialmente 
la guerra paitigiana e quanto mai 
ricca dl iniziative delle singole uni 
ta, e dei numerosi combattenti 
«capitani» o sempnei partigiam 

Dei dingenti, senvevo nel pream 
bolo, molto gia si e parlato- la 
maggior parte delle pubbhcazioni 
usclte sinora sulla guei ra di Li 
berazione nazionale sono saggi a 
carattere personale di comandanti 
e dirigenti del movimento parti 
giano Senza sottovalutare il loro 
valore, per alouni notevoli cib che 
in essi spesso manca o non e suf 
flcientemente documentato, e 1 azio 
ne della classe operaia, dei conta-

PIETRO SECCHIA 

I «re» e le masse 
Queste ultime sono le vere forze motrici dello sviluppo - II caso Tasca 
« piu unico che raro » - La « svolta» non fu imposta ma decisa del PCI 

dim delle masse dei giovani de 
gh uomini semplici 

La Sste ŝi impostazione abb amo 
dato Frdbsiti ed 10 di nos'n voiu 
mi «La Resisienzd e gli Alkali» 
11962) e « La Stuna della ftesisten 
za Itahandi> (1905) 

feino al recente pnmo volume 
della <cEnciclopedia dell Antilasci 
utiD e della Resistenzaa (1968) nella 
cm mtroduzione ho voluto spiega 
re i] principale motivo che mi ave 
va spinto a tale ambizioso e duro 
lavoro 

« La nostra vuol essere una sto 
ria delle idee e degli uomini Ec 
co perche companranno in pnmo 
piano accanto ai leader ai grandi 
eroi de] pensiero e dell azione le 
decme ai mighaia di uomini in car 
ne ed ossa con il loro nome e co 
gimme con la loro indlvidualita 
grande o modesta che sia con il 
loro personale contnbuto che per 
molti di essi si e compendiato nel 
supremo sacrificio della vita Sia 
mo persuasi che le idee diventano 
una forza e le personahta assol 
vono una funzione decisiva sol 
tanto quando sono comprese ap 
poggiate e seginte dalle massei> 

Lo stesso indinzzo mi sono pro 
posto (quanto a nuscirci e una 
altra cosa) ne! lavoro che ho te 
ste terminato sulla lotta del PCI 
in Italia (19261931) contro il fasci 
smo, che sta per essere pubblica 
to dall Istituto GG PeltnneUi Con 
questa testimomanza ho cercato 
tra 1 altro di dunostrare che con 
trariamente aH'opinione autorevole 
ed anche appassionata di storici 
di lalore le lotte e le vicende in 
terne dell'Internazionale comumsta 
hanno scarsamente inciso in que 
gli arml sulla situazione italiana e 
sull attivita del PCI 

C era si molto attaccamento e 
grande fiducia dei mihtanti comu 
nisti nell Unione Sovietica e nel 
1 Internazionale comumsta, ma nel 

K loio gi ancle ma^giordnza ignora 
\ani il rondo dei problem] che si 
diljatteiano ed eiano o^getto di 
is •)! p lone m seno di paititi co 
nmniMi di altri paesi da queilo 
bols^e-vjco dell UESS a queilo te 
desto poldctu cinese, ecc Quel pio 
hlenn s>cdrsdmente conoscruti in 
Italia non eiano assillanti per l 
militanti comumsti Negh stessi or 
ganismi dingenti del PCI i dibat 
ti i sulle divergenze e sulle questio 
ni che travaghavano altri partiti co 
munisti, a commciarp da queilo 
dell Unione Sovietica, non furono 
trequenti (il caso Tasca fu piu 
unico che raro) presi come erava 
mo dal nostn problemi della lotta 
contro il fascismo in Italia 

Al momento delle leggi eccezio 
na i de] novembre 1926 i] PCI vol 
le contmuar a svilupp ire la sua 
azione in Italia e cbiamb tutri 1 
buoi militanti ad impegnarsi nel 
id lottd ad affrontaie 1 nschi del 
Tnbunale speciale ecc Questa sua 
decisione la piese autonomamente 
sQnza la pressione o 1 mterventn 
esterno di alcun partito fratello 
ne dell Internazionale comumsta 
anche se ci furono senza dubbio di 
onentamento e di guida i pnncipi 
del lemnismo, la carta fondamen 
tale dell Internazionale comumsta 
e tutta la pratica di quei partiti 
comumsti che prima di noi aveva 
no impegnato dure ed eroiche lotte 
c ont ro regiml di fei oce reazione, 
si chiamass°ro o no fascisti 

I lavoraton, gli operai Italian! e 
le loi o avanguardie I comumsti 
scendevano in lotta o ne erano 
trattcnuti mossi dai loro bisogni 
dil t condiziom di vita e di lavoro 
ere ite dal fascismo, stimolati dal 
Krado di sviluppo della loro co 
srienza di classe e dalle iniziative 
che il nostro partito ed essi stes 
si prende\ano dalle parole d ordi 
ne che vennano lanciate per rag 
giungere determraati obbiettivi 

Alatri, Alfonso Leonetti, Enzo Santarelli (pubblicati il 21 gen

naio), Luigi Arbizzani (31 gennaio) e Lucio Lombardo Radice (7 

febbraio). Ai due interventi di oggi (Pietro Secchia e Giuseppe 

Berti) aggiungiamo una rassegna sui giudizi espressi all'estero 

sulla « Storia del PCI » di Paolo Spriano. 

svolta il PCI si piopose di ricrea-
ie il Centio mterno e di spostare 
1 asse di tutta la sua attivita in 
Italia ed all interno delle stesse 
organizzaziom fasciste Tutti pro 
blemi questi che non si ponevano 
ad esempio il PC francese o il 
PC tedesco per i quali reahzzare la 
« svolta » significava affTontare al 
tn problemi, assolvere altri com 
pill 

L I C appiovb, ma non c e un so 
lo documento dell IC prima che 
gli orgamsmi dingenti del PCI lo 
avessero deciso, il quale afiermi e 
stabihsca che reahzzare la «svol 
ta» dovesse sigmficare per il PCI 
•-postal e in Italia la sua attivita 
pnncipale impegnaivi le sue for 
ZP proporsi di organuzaie 1 coml 
tdti di lotta le squadre di difesa 
lo v iopero politico ecc ecc 

Nella stessa analisi pohtica del 
la situazione italiana i dingenti 
del] Internazionale comumsta furo 
no sotto alcunl importanti aspetti 
piu cauti e prudenti di quanto non 
lo fossimo noi stessi, di quanto 
non lo fossero gli orgamsmi diri 
genti del PCI In un suo discorso 
del luglio 1930, Manuilski, cntican 
do alcune parti di un rapporto 
che Toghatti aveva fatto a nome 
della delegazione italiana disse 
K Ercoh ha carattenzzato la situa
zione attuale del fascismo come 
un mizio di cnsi pohtica lo nten 
go che questa formula sia un po 
troppc genenca Occorre in pnmo 
luogo precisare che cosa s mtende 
oer imzio di cnsi pohtica del fa 
scismo Esammando certi artlcoh 
della stampa (si nfensce alia stam 
pd clandestina del PCI) ci si pub 
convince! e che si esagera molto su 
gli elementi di dtegregasione e di 
cnsi del fascismo Sarebbe piu glib-
sto dire che noi abbiamo in Italia 
i primi sintomi di una crtsi pohti
ca aqli mm, sintomi che per il mo 
mento sono ancora deboli» 

Ma naturalmente chi voleva so 
stenere un'altra tesi questi ed al 
tn documenti non li ha conside 
rati Ultenore prova che la «ve 
nta » e sempre una cosa assai con 
creta ma la «venta» per un o 
mum sta non e mai (sui proble 
mi di fondo) la stessa che per un 
socialdemocratico 

E qui mi verrebbe da accen 
nare ad altri temi posti nella 
tavola rotonda ma lo spazio mi 
costringe a rinviare ad altra occa 

La storia del PCI come la sto 
-ia di ogm movimento nvoluzio 
nano non e soio Id stona del giup 
po dirigente e delle grdndi perso 
nahld ma e la &toi id di decine 
di mighaia di combaitenti di uo 
mini wv in carne ed ossa, che 
hanno 'ottato contro il fascismo, 
sdc i ificando la \ ita o pienamente 
dedicandola a quella locta, e la sto 
lid di bdcnhci di dolon, di sangue 
di tanti uomini che non erano 
dei pezzi di r cambio delle rotel 
1 ne di una macchma, ma si senti-
\ano parte vi\a del partito e della 
classe opQraid, si sentivano prota 
gonisti «cervelli pensanti H com 
battenii ognuno con la propria per 
sonalita per modesta che essa fosse 

Ld stessa «svolta» di cm tanto 
si e pdrlato e scntto non fu af 
fatto imposta dall Internaziona 
le comumsta da Stalm o dal Par 
tito comumsta dell Unione Sovieti 
CT C^rto ie analisi le prospettive 
le decisiom del VI Congiesso ed m 
pTiticolue del X Plenum dell IC 
inllunono nell onentare politi 
camente U PCI pensando per tut 
to quanto esse avevano di positivo 
e per gli aspetti negativi Ma la 
«svolta» in Italia fu decisa dal 
PCI In base ad un anal'si della si 
tuazione internazionale ed a de 
term nate prospettive 11 C aveva 
deciso che 1 pai titi comumsti do-
\ebsero leahzzare una svolta nella 
loro attivita e nelle forme di lotta 
Si trattava di indicazioni e di di-
rettive general!, sui compiti prin 
cipali che \emvano nassunti in 
una parola «conquista della mag 
moranza » 

Ma m che cosa dovevano tradur 
si per 1 Italia quelle formule e 
quelle indicazioni geneiali? Quail 
erano per noi comunisti Italian! 
i "omynti da affrontare'' Questi fu 
loro mdicati e fissati dal PCI e 
non da dltn Tra 1 compiti nuovi 
e fondanientah per reahzzare la Pietro Secchia 

Pajetta m'in vita a inter venire 
nel dibattito sulla storia del Par 
tito c1 recentemente ha avuto 
luogo tra Amendola, Ragionieri, 
Spriano e lul stesso dire il vero 
— prima ancora di aver ricevuto 
quel suo cortese invito — avevo, 
per mio conto, gia messo su car
ta quel che avevo da dire 810 car 
telle dattiloscritte, un po' troppe, 
ovviamente per un quotidiano an 
che non avaro di piombo qual e 
VVnith Quindl, pubbllco queilo 
studio su di una rivtsta speciali 
stica A / UnitA invio invece una 
noterella (che mi pare abbia il suo 
interesse) per raccontare come e 
percfte nacquero le «Leziom sui 
fascismo)) ai Toghatti E certa 
mente un episodio non noto del 
la vita del nostro compagno e per 
Ie sue implicazioni politiche gene 
rail, forse merita di essere cono 
•oiuto. 

A meta. dell'anno 1934 (ero, alio 
ra, membra dell'UP. del PCI) ero 
stato inviato a Mosca per oUrige 
re il settore ltaliano della MLS 
(Mesgdunarodnaia Lemnskaia Sko 
la) un centro di formazionr dei 
quadri dingenti dei van partiti co 
munisti, diretto dal PCUS e dal 
Comintern Ero stato gia a Mosca 
cue volte con incarichi van nel Co 
mintern, nel 1924 26, nella segrete 
na del KIM e nel 1930 31 nel CE 
dell'I C. e vi tornavo volentien so 
prattutto perche, questa volta non 
si trattava di un lavoro strettamen 
te politico ma di formazione educa-
tiva e ideologica il quale — mi il 
ludevo — mi avrebbe dato la pos 
sibilita dl dedicarmi agli studi 

Sapevo gia, per lunga espenenza, 
che cosa erano le Universita per 
strarueri a Mosca Conoscevo bene 
l'Umversita dOccidente (Zapada) e 
l'Universita d'Onente (Vostoka) sa 
pevo cne il nuovo Istituto avrebbe 
dovuto avexe rispetto a quelli piu 
larghi mezzl di studio e pn larghe 
possibilitfe, anche se preveaeva cor 
si di piu breve durata Avevo par 
tecipato, anch IO nel 1930 31 alia lot
ta svoltasi in seno ai Comitata Ese 
cutivo dell Internazionale comum 
sta perche 1 indirizzo, troppo umca 
mente russo di quelle scuole ve 
nisse finalmente mutato In realta 
quelle scjole cosi come erano, ser 
vivano a pooo Certo davano, in 
teoria, alcune cognizionl non muti* 
11 ma creavano (o tentavano di crea 
re) una mentalita dogmatica nei co 
munisti s'ranien Per quanto n 
guardava, poi, i problemi politic! 
che erano di fronte ai partiti co 
munisti occidental!, di solito ser 
vivano plu a disorientare che a 
orientare i compagni Mi si invia 
va a Mosca perb appunto — co 
si mi si ert detto — perche le co 
se comlnciavano a cambiare e per 
che io dovevo tentare di con,n JUI 
re al cambiamento 

Glunto a Mosca prima sorpiesi 
trovai gia msediata al posto di cd 
po dBl settore itahano una com 
pagna russa la Vladimirskaia Li i 
una vecchia bolscevica molto an 
ziana d'eta ma plena d entusiasmo 
giovanile Candida d ammo una co 
munista dei tempi di Lenin una 
persona dl uno stampo ohe si e, 
ormat, perduto Suo manto Vlad. 
a*Lrslcij era stato Commissario del 

GIUSEPPE BERTI 

Le lezioni di Togliatti 
La genesi del corso sui fascismo - Perche Togliatti non voile che fosse
ro pubblicate - La contrapposizione con Tarticolo « False analogie » 

Popolo alia Samta nel governo pre 
sieduto da Lenin, e, in quel mo 
mento, ricopriva la carica di Pre 
sidente della Commisslone di Con 
trollo del PCUS una carica altis 
sima e di tutto rispetto, soprat
tutto in quegli anm, nell URSS 

La Vladimirskaia era attiva, mia-
ticabile (alia sua maniera, anche 
intelligente), una persona veramen 
te cara, di grandi quality morah, 
ma su tutte ie questiom politiche 
e organizzative ~ grandi o piccoie 
— raramente riuscivamo a trovar 
ci d aocordo Di carattere fermo 
non recedeva mai dalle sue opi 
nioni Insomma la situazione non 
era facile ed era complicata dal 
fatto che Rettore di quell Istituto 
era un altra vecchia bolscevica 
Claudia Ivanovna Kirsanova, mem 
bra del Partito dal 1905, moglie 
di Emiliano Jaroslavski stonco del 
PCUS e uno dei massimi dingenti 
del Paitito nel passato (quando 
Stalin era atato eletto per la pri 
ma volta, Segretano generale del 
Partito proprio Jaroslavski era sta 
to consegretano con lui) Nella for 
ma la Kirsanova era piu diploma 
tica piu duttile della sua arnica 
Vladimirskaia Nella sostanza era 
altrettanto intransigente Insom 
ma, nella direzione in cui avi ei 
dovuto tentare di iavorare non si 
nusctva ad andare aianti di un sol 
passo, sebbene nel Comitato Ese 
cutivo dell Internazionale Comum 
hta in previsione del VTI Congtea 
so da molti mdiza na si capiva 
che 1 onentamento politico dell I C 
sarebbe commciato a mutare 

Alia fine del 1SJJ4 si eia 0ia de 
lmeata una situazione tale per cui 
ntenni necessano andare da lo 
ghatti per dirgb che se doveva 
contmuare cosi, tanto valeva che 
tornassi al lavoro del partito ita 
hano, perche stando come stava 
no le cose Id mia presenza a Mo 
sea era inutile o quabi Toghatti 
mi rassicuro mi disse che la situa 
zione tra poco sarebbe notevolmen 
te mutata (si era alia vigilia del 
VII Congresso) che quindi bisu 
gnava batieisi per il nobiro punto 
di vista ((Questa volta •— mi disse 
— ci sono piu speianze di sucusso 
he nel pdssato» Mi conbig-'io d 

nan tare le cose in fam cjia — cioe 
Lia noi itdhani ncoirendo holtan 
u a lui — d! chiedere un colloqu o 

i Manuilski] che era il piu di 
MO a ten prendercl e m quel 

cjloquio di vuotare completamen 
te il hdeco Risposi che ci a\ rei 
nflettuto e che probabilmente mi 
sarei deciso a farlo Ma in verita 
mi dispiace\'a non tanto di andare 

11 a dire male della Kirsanova — 
che aveva poderose gnnfie per di 
fendersi non soltanto da me ma da 
ben altri cnticl — ma d'aver 1 aria 
di fare una lotta, sia pure pohtica 
contro 1 ottima compagna Vladimir 
skaia che si sacnficava per noi 
con tanta dedizione ed affettD, an 
che se, purtroppo, spesso in modo 
sbaghato 

Pensai cioe, di porre la cosa su 
di un terreno piu politico, senza 
che potesse assumere 1 aspetto di 
una bega personale Proposi, quin 
di, a Togliatti di andare, si, da 
Manmlskij ma non solo, bensi 
insieme alia Vladimirskaia, chie 
dendogh di alleggenre per un bre 
ve penodo Toghatti dal suo lavoio 
al Comintern per potergh permet 
tcre di poter preparare e tenere nel 
nostro settore itahano un corso di 
lezioni organico sui fascismo che 
avrebbe onentato pohticamente i 
nostri compagni cento volte megho 
delle inie7iom di dogmatismo a cui 
erano lmnterrottamende sottoposti 
Nel corso dl quel colloquio chie 
sto a queilo scopo preciso (non 
soltanto per -vanzare cntiche e la 
mentele), in manieia franca ed 
aperta (in presenza dellT Vladimir 
skaia e non in sua assenza) avrei 
detto tutto quel che pensavo a 
Manuilskjj a\ rei potuto cioe n 
volgere all indinzzo educativo e po 
htico die quell Istituto seguiva tut 
te le cntiche che a>.e\o m mente 

Tognaiti fu completamente d ac 
cordo Sembrb anciie a lui la ma 
nieia rnighore d allrontaie il pio 
blema sebuene gli dovesse cosu 
ie la fdtica ~ m quel momento in 
cui eia sovraccanco di lavoi o — 
di preparare anche un corso en 
lezioni Anche sulla Vladimi skaid 
i norm di Manuilski] e di Togliatti 
ebbero un effetto magico d russi 
hanno una profonda deferenza da 
secoli per il cm, cioe pei il grado 
per il pnncipio di autonta zan 
sti o comun si1 che t.iono poco im 
poita) Comunque 1 appunrdmento 
ci a gia fissato e anche se quella 
bravd compTgna ebbe intcrnam^n 
te qualche present! men to qudlchp 
motivo di disappunto non Io mi 
rnlc-to Manuilski} non solo mi dit 
de n s one ma fu d irroido col enr 
so di To° at ti p i ino pfrr ip 
avrebbe dovuto ess(i° un estmpa 

oncrelo del s ^ emi nuo\o di in 
segnamentu da insuur ie in quella 
st u J] i Insomma con le Iczium 
till f iscismo di Togliatti com in 
no la Jntta politico pi r tiasmirnn 
ie i indinzzo di quell Istituto se 
conlo diieiiive nuo\e quelle che 
& a\ano per dlvenire le dnettive 
de VII Confiresso Pui'ioppo quel 
la lotta mi costrjise ad aboandona-

rc quasi il settore itahano (lo stu 
dio comune con un gruppo di com 
pagni italiani che poi divennero 
elementi dingenti del nostro parti 
to era molto piu piacevole del la 
voro generale di direzione accade 
mica dell Istituto) e a prendere, in 
vece, la direzione del Drpartimento 
accademico di quell 'istituzione, con 
un lavoro mgrato e difficile 

Insomma col VII Congresso, le 
cose effettivamente cambiarono in 
quell Istituto che sopraintendeva al
ia formazione dei quadn dell I C 
ma nella sostanza forse, cambiaro
no meno di quanto si possa, da 
quanta ho detto immaginare Per 
esempio, Lukacs era stato allon 
tanato dall msegnamento sotto 1'ac 
cusd di aver tenuto un corso trop 
po eterodosso (che era poi il solo 
corso veramente originate e intelh 
gente che in quella scuola fosse 
stato mai tenuto sui cosiddetto 
« materialihmo dialettico ») Proposi 
di farlo remtegrare nell msegna
mento Quella volta per5 non ci fu 
nulla da faie (al suo ritorno si op 
pose anche Bela Kun, oltie che i 
suoi collcghi professon ungheresi 
le cui lezioni eiano un cunitero di 
citaziom e un mortono) Anche 
quella volta per Lukacs mi recai 
di mia miziativa da Manuilski] 
che in questa occasions mi parve 
poco contento del mio intervento 
e mi iece cbiaramente capire che 
eaa^erivo e che non era il caso di 
msistere 

Insomma di questo e da altri 
•> niomi cdpn benisiimo e presto, 
che c eiano Umiti che nessun VII 
Congicb i aviebbe potuto lar ol 

i epabsai e e revisioni e prese di 
cosutnza che non sarebbero state 
mai tollerate 

Ma tomiamo alle lezioni sui fa 
sc smo di Toghatti Kbbero un 
t,iande successo, t, ji"»n soltdnto nel 
bcttore itahano In oEm regime au 
tontano ogm sintomo di camoia 
memo e \islo con giande gioia e 
„i ande sp°ranza e \ l fuiono dei 
coinpagTii (IUSSI la piu parte) in 
cui qucsla speianza era cosi gran 
de — anche dllora' — che insi 
s cttero perche ille lezioni sui fa 
i. smo d To„hath si desse pubbh 
( \? mo P non soltanto in lingua 
it ii in i nn in lingua rus^a o co 
munqui in un i rmsta di caialte 
re iiioini/ malt Mi lecai quindi 
di nu uo di To""ii itti per targh 
n ir'̂ t i propos a e gli dissi che es 
sa nc n \ enn a d i me soltanto ma 
1T un hrDo nurneio di compagni 
di tuLt! i paesi soprattutto russi 
t edeschi cor oslov acchi fmlandesl, 
umrsK\ angloimencani (i setton 
del a s.-un <t erano piu di una ven 
tma e raggmppavano i piu mipor 

tanti paesi 1 piu importanti parti 
ti dell IC I setton lavoravano in 
sieme, m fraterna coilaborazione 
fatta eccezione del settore cinese, 
che era, anche allora, un mondo 
a parte nel quale anche come din* 
gente del Dipartimento accademico, 
mi era molto difficile penetrare co
si come era difficile ai russi pene 
trare e a chiunque, del resto) To 
ghatti, pero di pubbheare quelle le 
zioni non ne voile assolutamente 
sapere Addusse come motivo che 
non aveva il tempo di nvederle e 
di correggerle (in realta adesso che 
sono pubbheate si vede che non 
avevano un gran bisogno di corre 
ziom e il tempo comunque per un 
lavoro di nfuntura, certamente, lo 
aveva) Non mi nascose, del resto, 
anohe altre preoccupazioni Un cor 
so a comunisti italiani che dove 
vano andare a Iavorare in Italia 
(m una scuola di preparazione po 
htica che era perdippiu clandesti-
na non ufficialmente esistente nel-
1TJRSS) aveva un certo carattere 

Una pubbhcazione, invece, assu 
meva necessariamente un aspetto 
diverso avrebbe necessitato anche 
un esame cntico di posizioni uffi 
cidh dell IC del passato che, for 
se non era opportuno fare in quel 
momento avrebbe necessitato il so 
Iito corredo di citazioni che inve 
ce di andare nel senso delle leziom 
andavano, purtroppo in senso op 
posto Insomma, a farla breve, si 
nfiutb Forse si sarebbe vtsto nel 
futuro II futuro e arnvato ades 
so a 35 anni ci distanza 

Perche abbiamo raccontato que 
sta stona? Per Ie implicazioni "he 
comporta Per spiegare com e sba
ghato contrapporre il famoso arti-
colo di Togliatti sui fascismo a False 
analogue» alle «Lezioni sui fasci 
smo » di qualche tempo dopo Con 
tiaddizione ce e non ce Quel pri 
mo articolo — « False analogie » — 
\enne scntto mfatti da Togliatti 
sulla falsariga della linea — sbaglia 
ta purtroppo — che IT C seguiva 
allora sotto la direzione di Stalm 
Quando quellr linea venne mutata 
anche per il cambiare della sltuu 
zione mondiale — e venne mutata 
sempre par miziativa di Stalin — 
e chiaro che Ie cose che forse si 
pensavano (o che almeno Togliatti 
pensa\a gia da prima e non pote 
va dire) si cominciarono solo alio 
i a a porter dire e Toghatti le dis 
ss nelle sue « Leziom sui fascismo » 
ma — questo e il punto — con 
una sene di cautele e di hmiti, 
senza poter condurre avanti cioe 
una critica radicale ai motivi pro-
fondi degli erron del passato per 
che questa critica avrebbe messo 
in causa 1 estabhshement la dire 
zione del PCUS e dell I C 

Che vi fosse in Toghatti la volon 
ta di mettere in causa 1 establtshe 
mint prima o oopo il VII Con 

(o anche dopo il XX Con 
del PCUS) non mi senti 

i i i ifiennailo ne di negarlo ed 
e ques ione troppo complessa co 
munque per essere trattata qui 
di sfugg ta 

Cosi stanno le cose Anzi — mi 
si perdoni 1'involontarlo lapsu3 — 
cosi stavano le cose nel 1935 
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Vasto interesse per il nostro partito 

La « Storia » 
di Spriano 
giudicata 
all'estero 

Consensi e riserve del cecoslovacco Hajek, del-
I'inglese Hobsbawm e del francese Paris • La ple
na cooperazione del PCI e I'accesso agli arcfiivi 

Giuseppe Berti 

I priml due voluml della 
Storia del Partito comumsta 
itahano di Paolo Spriano han 
no sollevato discussion! ed in 
teresse anche fuon del no 
stro paese dove sono molti 
gli studiosi e gli specialist 
sensibih ai problemi e alio 
svituppo del PCI e quindi al 
la sua stona e dove da tern 
po ormai sono state abbando 
nate sui piano stonografico le 
rappresentaziom deformate e 
di maniera del PCI e per con 
verso si e aperto un seno di 
battito sui nostro partito co 
me jecentemente ha docu 
mentato Ernesto Ragionie 
n proprio su queste colonne 
Wnita del 25 gennaio 19701 

Naturalmente si registra 
una articolazione di giudizi 
(non ci si poteva aspettare 
ne era da augurarsl una uni 
vocita) effetto di una diversa 
angolazione metodologica e 
di un ampio arco di approc 
ci, ma e proprio questa nc 
chezza di posiziom a dar va 
lore alia discussione intorno 
alia stona del nosti o parti 
to e ai due volumi di Paolo 
Sp lano E' da sottolmeare 
inoltre la stretta connessio 
ne istituita fra l merit! del 
1'opera di Spriano e l'atteggia 
mento del PCI come del re 
sto si nleva da una recen 
sione apparsa nel dicembre 
scorso nel supplemento let-
terario del Times (N 3537) 
in cui e posta in luce «la 
piena cooperazione dei diri 
genti del partito a al lavoro 
di Spriano «con un comple 
to accesso agli archlvi» del 
PCI Spriano e 11 suo partito 

— conclude il giornale in 
glese — «hanno posto tutti 
gh studiosi sen nella condi 
zione di esser loro debitori» 

Tre articoli appa rsi recen 
temente su « Libri Nuovi » so 
no la testimonianza dell'inte 
resse degli specialist strame 
ri Essi sono nspettivamente 
di Milbs Hajek, Eric Hob 
sbawm e Robert Pans 

II PCI e la polifica 
deirinternazionale 
Milbs Hajek di cui recen 

temente e uscita presso gli 
« Editori Riuniti » la traduzio 
ne Italians del volume sulla 
pohtica dell Interna7ionale dal 
1921 al ^ e che e uno de 
gh esperti cecoslovacchi piu 
impegnati nell'opera di nn 
novamento stonografico so 
stiene che quella di Spriano 
« e la prima sintesi sulla sto 
ria di un grande partite co 
munista scritta sulla base di 
una documentazione amphssi 
ma con tutte le carattenst3 

che di un'opera scientifica» 
Spriano insomma «e passa 
to alia testa degli storici dei 
partiti comunisti » 

Sui problemi di metodo Ha 
]ek dopo aver ncordato che 
« la stona del partito non e 
ovviamente solo la stnna del 
gruppo dirigente e della sin 
linea politica» ma anche di 
altri aspetti la cui ricostru 
7!One p « cnmpito dellp futu 
re ricerche» snttnhnea chp 
Spriano " P nusnto a situa 
re correttamente il npporto 
e la partpripazionp del PCI 
nello s\ilnppn dell Tnrprna?io 
ne» anche se «qualche suo 
excursus fn campo mternazio 
nale avrebbe potuto cnqliere 
rnpslio certi nsultati delle ak 
tuali ricerche » 

Per quanto si rlferisce al 
nesso fra storia del partito e 

storia italiana Hajek nleva 
che se Spriano e giunto «ad 
offr re un quadro nazionale » 
tuttavia ha dedicate a questo 
aspetto uno spazio minore 

Eric J Hobsbawm lo stori 
co marxista inglese che in 
piu di una occasione ha di 
mostrato la sua attenzione 
verso 1 evoluzione stonografi 
ca del marxismo ed espresso 
la sua avversione verso le sto 
ne « ufficiah » dl partito pro 
pendendo invece per I mizia 
tiva degli storici dl profes 
sione che non si preoccupa 
no «di apnie armadi che 
possono contenere scheletn » 
ha considerate il PCI «il so 
lo che finora abbia scelto que 
sto corso sensato ma qua 
si impensabile per la mag 
gior parte degli uomini poll 
tici» (cfr New left Review 
n 54 marzo apnie 1969) 

Una documentazione 
di prima mano 

Ora su « Libri Nuovi » egll 
nprende 1 argomento per di 
re che 1'opera di Spriano 
« segna un'epoca nella storio 
grafia del movimento co 
munista» E la prima stona 
di un partito comumsta — 
afferma Hobsbawm — «che 
sia scntta sulla base dl una 
adeguata documentazione di 
prima mano, tanto pubblica 
Uie privata e che si attenga 
alle regole della scienza sto 
nca» Essa tra 1 altro con 
sente di capire la linea de] 
Tlnternazionale « con eccezio 
nale precisione » 

Le riserve dello storlco in 
glese nguardano 1Q stona del 
partito «vista in termini di 
gruppi dingenti » che egli n 
tiene insuifuiente din quan 
to trascura te attivita gh at 
teggiamenti ecc delle mas 
se» Nel primo volume della 
storia di Spriano ci6 da luo 
go — afferma Hobsbawm — 
« ad una critica gmstificata » 
nel secondo «non in egual 
misura » 

II ter?o artirolo pubblicato 
da H Libri Nuovi« e opera 
di Robert Pans francese che 
ha tradotto sui piano storio 
grafico alcum spunti di ongi 
ne trozchista Egli ntiene che 
la scelta di Spriano di pre 
sentare la stona del PCI co 
me storia del giuppo dingen 
te sia analoea a quella gia 
fatta da Toghatti nella For 
mazione del gruppo dingen 
te del PCI e sia funzionale 
« al campo teonco detmito 
dal lemnismo» (la coscienza 
di classe che non pub essere 
portata che dall esterno) Le 
riserve del Pans nguaidano 
lo sviluppo della storia del 
PCI che sarebDe stata vista 
da Spriano teologicamente ed 
hegelianamente come un pro 
cesso il cm usultato finale o 
il signihcato non si capisce 
che IT; fine in una tappa al 
tenorp (attuale torse9) Tale 
nsultato o significalo sirebbe 
stato « surreltiznmente » m 
trodotto di Spmno affrayer 
so I unilatprale psiltazione dnl 
momento gramsciano c enn 11 
sotto\nhii/innp del mcimentn 
bordi^hiino Com inque dito 
< il campo eoi (o i sccllo 
Spriano si mistii per Piri=. 
un ti maestro e li sua Mono 
un « successo » Tutto sta — 
dice il Pans — a nrmnere al 
Ie « resole del gioco» 
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1! c o u c g n o naziot id lo deg l i 
en t i loca l i o rgdmz7d lo dd l la se 
zione e m i l a m del l \ s s o u a z i o n e 
na ' i ona le comum i t a l i an i e da l la 
C o n s u l U u r b a i i i s t i c i reamna le 
con 1 adtsior iv o la l o l l a b o r a 
/lorn? de l l I s t i t u to n u i o n d l e di 
u rbams t i Ld h i 1111/ d lo i suoi 
1 n o n questa matt n I Bo logna 
nel S T I O I K do l l \ u t o s t i / i o i u 

P c o m o p n o 1 11 t k : m t e 
t- ipano Lpnt ind i d pubbh i n n 
n u n s l id t o n d oem p i to d l i a 
l id r d p p n ? « n t mt d I e m w 
n /iinom s da alt < L O o p u i 
1 \ e doi p i l l p i o k s s n st 
od e s p o i e i t i di i i s o u i o n dol 
la s o c c t d t \ i l o h i o ^ i i psso 
Id sintesi d u p i o p i contot i i i t i e 
del le p i o p r o f n a l i U feid col te 
irid cent" ale t h e h i dato a i 
p r o p n l a \ o i Cnnt ro l lo pub 

bliLO dol t o i n t o n o p u in a pti l i 
t i ca do l la c a s i c dei s t i \ i / i » 

La p u m a l o l d / i o n o e stnta 
presentdta da l p r t s i r i cn l e rie'la 
consul ts u i b a u s t c i d t l l C n u l a 
R o m i g n a i i m ndo Sdr t i as 
s t ^ o r p a 1 u i bam^ t i L i de ! c o m u 
no d Rolo^na 1 t|U i < o t n t i i to 
sub to J K I m o (k a i - u n i nto 
p •* ne l te ido he h p d l t a f n r 

in a nati ih< me 
deg l ito i l l del e 
poi p r o p o n i d i m i o fo ?c pol l 
1 he u p a i l a m e i i n d k o U a 
it 7 / 1 / o n s nd i i l 1 i i n n o n 
to L o o i e r d t n o a pde H_ e pro 

f o n d d m c i l t . u n t t n -i t (O^ l iU i i 
s o noi *uo i - , < . I I K u i i prec i a 
p i o p o s t i po l a ca 

I c m t e n u t i d e l l i p d t t a fo rn i d 
sono quest i con t i o l l o o uso pub 
bhco d t l t e i n t o n o nazionale 
inteso noi l u w odd zio t o m e n 
soi--a d i c a r a t U r c pubbheo o 
c o l l e t l n o C o M S I I I I I M t h e la 
p i o p r i c t a dei SUOIJ n o i i o m 
p i t n d e I d n i t t o l i i d fi ^7io e 
e t h e i l r l i i (to di ed i l i i c i p 
p i r t e n o comu i M ! I 5 
m(< rossi del lo s i i t t 1 i I i e 

A 1 l l H l ( 1 l l U Z 1, 1 1 
lata O M I 1 u i m c i ^ d i T I 1 
l e i l o l U i C I K 1 m m 1 h n i n 
la i t alt 1 d 0 m o p i t l u i t i 
1 t e r i en i L m n o t p i n 
con un 1 i d i n n ; / o 1.I1 ) m i x n s i 
- >lt m io 1 \ d 01 d i\ m t da l 
1 i i n e n dol l u rn i o 

I I secondo post 1 i 'o di ltd p al 
t i fo i n i n t o md t i uc 1 la n 
c h i o s U di u n j IOLQG u t b a m s t i a 
qudc l iu ho co n u d a con un in 
c s i \ o d e c c n t i a i m n t o ri t u n z o n i 
da pai tc del lo stato o a l t i i b in^ i 
u I k i n competence i l k R e 
g o n i 

La k i i z d 1 l vend icd / i one e que l 
la d i un p iano nazionale d e l h 
casa € dei s e i w z i che o n o n l 
U s K 1 puhbl (. 1 \ e i o onsu 111 
s t 1I1 e c i l k M l 1 d t U d \ t r ^ o la 
isNtu/101 di un tondo spo u 
di c a i d t k n . i iH i i onak e un mo 
\ o ds ie l t o 1st tii7 ondlo tia d a n 
as e t i i\w m scono 10I c 1111 
po del l t r l 1 z i 0 0110m T t po 
p i l a i e 

\JO ami n n Mt u i o m i m u m l 
dol ! F m i l i d Ro l a ^ n a n in s sono 
l im late p o m a l h 1 e id A/ 11< 
di nuo\ 1 pote i 1 o ci rk sioni 
cho in u l t i m i a n i l i s i d x n iot io 
da alt 11 ma hanno ind i i to an 
che al io d l l i e u n m i n i s t i a z o m 
comuna l i c o che puo esse ie 
a t lua to f in d 01a 

T a l m isL iu s po>-.ono cosi 

s in te t i zza ie is t i taz ione di 01110 

fienei comprenson l nU ' i comun- i l i 

n t i l t i 1 capoluocshi di p rov i n 

cia creaz ione di nuov i v h u 

mcn t i che r e i l i / z no la p a i t o 

c paz io ix dei t i i n d i n i a l ia so 

shone dc 1 te i 1 i to i 10 p ied ispo 

sizione di p ian i d i e ident i f i h ino 

1c aree l iberc ria des t inare 1 

i .e tw7i ed lUictTAtuie col let t i 

ve i ic iuzione d rds t i ca del lo den 

s t d od iL ize i n c e n t n azione deg i i 

i nsed idment i di t d i l zid eoono 

m i c a 1 popo ld re 

E-ntio le Imee m d e s t i e del a 
p i u p o > t i i x i l i t i i u m t a n a pei i l 
con l ro l l o pubbheo del t e m t o i 10 
e per i l p iano nd i i ona le de l la 
ca^a e doi s e i v u i si sono a r t i 
co la te le dlt i -c re ldz iom pi-eson 
taU" al c o m e g n o quel le del s in 
d i c o d i F a e i z a A s y n Hi e do 
rapp ioaen tdn l i de l l 1 \ U i l p i e 
aident* :nof B m l e i l consig l i t 
re n i / o n a k d i c l i R in idno e i l 
\ ce p ies identc na / i o i d l i d rch 
C ib im_a c l x i o n le loro i e l a 
/ m i hdnno p o i t i t o mo sne it i i 
c o n t n b u t o U u i 0 < poi t co al 1 
d e l m i z o n c d<.z\ o b x l t n i e de 
contonut i d u i n loaae o i d i n i r ^ 
sin l e n i m i d p i o p n e t d e d i ut 
1 z7azione do l suolo 

L n su l td del le p iopos te clx 
es iono da que=to c m v i R n o nel 
m o m e i t o c lx i l p i e M M \ at 
t i a \ e i s d n d o non 0 d i t i =solo 
da i 'o io contenut i m t r n ^ c i m i 
da l le s t i n h o r n specit i he da cu 
esse s~atu is^ono o da que l 'e 
a c m si c o l l e c i n o 01 la f o i z i 
de l le cose Esse sonn i n f i t t i 
I espioss ione di tu t te It f o n e 
poi t ichc t n lo o d i u i v clx 
sono d l aovorno d e l e c i t t a e m 
l n n e o l i t h i n n o 1 e n d o a 
a i d d o co t i u i o le lo ro i n t o v 
m s m a n d o s i con ] p r o b k u del 
U cond / o n e dt 1 u o n t o 1 t 
doi c t t adm i nei c e n t u i b a n 
01 111 imp* sno piu cho dt ^en 

n i l 

N t l co: so d t l dmat i lo seamto 
1 <_ i-oid o m bd prt-r f i i pa 
i o ' a 1 p i e s i d i i te de! t j rup ix i 
dei d ^ p i t i t j comun iM on I n 
Ciao L \ l suo in te \ t i to n nde 
l o n n conto d o m i n 1 t e i v n d o 
i \ n i do l l ult t na j i i i i i H H de 

c i m c g i o 

Luciano Vandelli 

g. be. 

A m e r i c a 
l a t i n a . 
L a C h i e s a s i 
c o n t e s t a 
A c u r a d i f l o b o r t o M a g n 
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Le testimonianze delt'esa-
me di coscienza in atto nel
la Chiesa latlno-amerkana. 
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