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II discorso celebrativo di Gian Carlo Pajetta per il 50°del PCI 
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Avameremo per ia via italiana con i lavoratori italiani verso il socialismo 
DALLA TERZA 

jetta ha sottolineato a che gia 
si e perb realizzato l'incon-
tro con i socialist! internazio 
nalisti e con Serrati, prin 
tan to awersato. Gia si guar-
da in modo nuovo ai com
battenti dell'Ttalia libera di 
Rosselli ed ai sardisti di 
Emilio Lussu, gia si incon-
trano i cattolici piu avanzati 
come Miglioli. 

«Il Partito comunista (e 
non a caso ebbero una fun-
zione preminente gli uomini 
dell'OrdJne Nuovo e la le-
zione leninista dei bolscevi-
chi) e una cosa nuova, sara 
capace di vivere, di crescere, 
<u affrontare due decenni di 
lotta clandestina che ne fa-
ranno poi il nerbo e l'avan-
guardia della Resistenza e del-
la riscossa antifascista ». 

In questo quadro il con-
gresso di Lione rappresenta 
la dimostrazione della validi
ta della scelta fatta a Livor-
no, conferma la capacita di 
elaborare un'autocritica pro-
fonda, di rinunciare alle sug-
gestloni del verbalismo rivo-
luzionario. o Nel terzo con
gresso — ha continuato Pa
jetta — maturano alcuni dei 
punti basilari di quella che 
sara la politica comunista ne-
gli anni futuri: il fondamen-
to unitario, la concezione del
la fabbrica come fulcro es-
senziale, l'attenzione alle cam-
pagne; la questione meridio-
nale e, non ultimo, l'atten
zione ai problem! di organiz-
zazione con la presenza dei 
momenti inscindibili della di-
sciplina e della responsabili
ta autonoma del militante». 

Pajetta ha poi ricordato gli 
anni duri deH'illegalita e di 
una dura repressione che non 
conoscono quasi spiragU o 
pause. II Partito continuera 
ad avere come punto di rife-
rimento della sua azione le 
masse e considera decisiva 
l'arma dello sciopero. a Nella 
polemica e nella prospettiva 
— ha proseguito — interver-
ranno anche negativamente 
gli errori che portarono la 
Terza Internazionale, in un de-
terminato periodo, a invitare 
esclusivamente alio scontro 
frontale classe contro classe, 
a stravolgere il giudizio sulla 
socialdemocrazia nella defini-
zione di "socialfascismo" ». 

l a necessita 
della presema 

Ma l'essenziale degli anni 
della clandestinita fu l'ostina-
ta convinzione della necessita 
della presenza comunista e 
del suo effettivo realizzarsi, 
del riprendere, malgrado ogni 
colpo. La realta di questa 
presenza, la validita delle li-
nee generali di questa politi
ca hanno due testimonialize 
irrefutabili: la resistenza nel 
carcere dove si formarono 
tanti quadri nella ricerca, nel-
lo scambio di esperienze, nel 
dibattito e il fatto che i gruppi 
operai, i giovani intellettuali, 
i contadini piu avanzati an
che quando pareva che si muo-
vessero senza un collegamen-
to con il centro del Partito 
andavano sempre piii identi-
ficando la loro volonta e le 
loro aspirazioni con il comu-
nismo e la lotta politica del 
Partito comunista ». 

Insostituibile fu allora la 
influenza dell'Internazionale. 
«Le lotte dei comunisti in 
Germania e in Spagna, il f ron-
te popolare in Francia, la ri-
voluzione cinese, significava-
no — ha affermato Pajetta 
— anche attraverso la stam-
pa e la radio borghesi i co
munisti airavanguardia nel 
raondo. Piu ancora 1TJRSS, 
il solo Paese dove non ci fos-
sero piu padroni, voleva dire 
che era realta quello che il 
fascismo dichiarava Impossi-
bile a. 

II Partito comunista italia
no fu sempre parte viva del 
movimento operaio internazio
nale. «E' nel quadro e nella 
prospettiva del VII congres-
so deH'Intemazionale comuni
sta, nel quale tanta parte eb-
be Togliatti, che un nuovo 
giudizio strategico sul nesso 
fra la lotta antifascista, gli 
sviluppi democratic! e i pro-
blemi del socialismo danno 
un fondamento sicuro alia tat-
tica dell'unita ». Pajetta ha 
indicato qulndl i punti cssen-

ziali di quella svolta: politica 
dei fronti popolari, nuova at-
tenzione ai problem! nazio-
nali, posizione aperta verso 
forze operaie e democratiche 
diverse dai comunisti. 

In tale processo, una tap-
pa decisiva e rappresentata 
dalla guerra di Spagna aquan-
do 1'Internazionale comunista 
potra contare su quadri ita
liani per l'azione politica nel
la quale Togliatti ebbe tanta 
parte, per l'azione militare con 
Longo, e nella quale diede 
la sua prova di dirigente di 
masse Giuseppe Di Vittorio ». 
«I combattenti della brigata , 
Garibaldi furono comunisti e • 
socialisti, anarchici e repub- | 
bljcani. Testimoniarono di una : 

politica e di quello che si era | 
raggiunto. Appaiono come i ; 
precursori di quella che sa- j 
rebbe stata (ancora una vol- , 
ta, per tanta parte per ini- } 
ziativa e volonta dei comuni
sti) la Resistenza ». 

«Politica di unita e nesso 
sempre piu esplicito fra azio
ne di classe e funzione na-
zionale che spetta alia classe 
operaia, l'appello alle "masse 
e l'attivita e l'organizzazione 
quotidiana, furono sempre piii 
chiaramente l'imperativo per 
i comunisti. 

E' per questo che 1 comu
nisti, malgrado il a trionfo » 
di Mussolini in Etiopia, quel
lo di Franco, rarroganza cre-
scente di Hitler giungono al 
grande appuntamento rappre-
sentato dalla vigilia della se-
conda guerra mondiale, con 
il patrimonio prezioso di un 
gruppo dirigente e di quadri 
che, nella continuita e nel 
rinnovamento, hanno matura-
to la loro capacita di unita 
nazionale e democratica, san-
no che devono, in ogni con-
dizione trovare i modi per 
tentarla tenacemente fino a 
portarla alia realizzazione. 

«Quando il Partito scopri-
ra il tesoro nascosto dei Qua-
dernl del carcere di Gramsci 
— ha detto —, esso e prepa-
rato al lavoro, a fame vivere 
la lezione. Quando Togliatti 
indica i nodi della svolta di 
t>a.e»no, questa urziativa non 
apparira come subitanea il-
iununazione. Sara 1'indicazio-
ne del dirigente capace di 
intendere con maggior chia-
rezza, di affrontare il nuovo 
con piii audacia, di vincere 
le remore conservatrici. II 
centro di Roma e quello di 
Milano, i comunisti delle bri-
gate partigiane non avranno 
bisogno di traduzione per in
tendere l'italiano di Palmiro 
Togliatti. Cosl l'appello di 
Luigi Longo sara quello di 
un comandante che gia co-
nosce l'esercito che pub es-
sere schierato e sa di quello 
piu grande che gli rispondera 
disponendosi alia lotta e lot-
tandov. 

Pajetta ha poi sottolineato 
che l'unita politica del Par
tito nel periodo della Resi
stenza e il risultato di un 
dibattito anche vivo, dell'au-
torita di un gruppo dirigente 
provato dell'infiuenza che e-
sercita lTJnione Sovietica vit-
toriosa su tutti i movimenti 
di liberazione. Non e, il no
stra, un partito che torni sui 
furgoni dello straniero. E' il 
partito che mobilita le cen-
tinaia di migliaia, poi i mi-
lioni di lavoratori, attrae i 
giovani, rappresenta un ele-
mento di rottura delle bar-
riere della retorica prcvincia-
le, Impedisce che si ripre-
senti alia ribalta la cultura 
prefascista a. 

«I leninistl italiani — ha 
proseguito — sono cosl gli 
eredi di Antonio Labriola (e 
venuta l'epoca e vi sono gli 
uomini per cui lltalia pud 
intenderlo). Non e retorica 
affermare che lo storicismo 
marxista rivendica, attraver
so il partito di Gramsci e di 
Togliatti, la tradizione vichia-
na, lo spirito critico di Ga
lileo a. 

« Tutto questo awiene nel
la travagllata fatica del recu-
pero nazionale, in quella ri-
fondazione del partito che e 
il trapasso al partito nuovo, 
il partito che deve saper ri-
spondere a una situazione ita
liana nuova, Irriconosclbile, 
dopo un ventennlo di fasci
smo e le rovine della guerra. 
Pur tanto mutate le condi-
zioni, cosl di versa la situa
zione, il penslero va alle ori-
gini del Partito. 

Nella stretta deH'imposizio-
ne americana, nella scisslone 
dei cattolici dal movimento 
operaio, nella prospettiva di 

nuovi conflittl intemaziona-
li, fanno sentire il loro peso 
negativo le suggestion! setta-
rie o l'inerzia dogmatica. 
Pesano o sorreggono il fata-
lismo, 11 mito o la speranza 
che altri e altrove declda an
che per i lavoratori italiani. 
E' 11 periodo storico nel qua
le, sciolta l'lnternazionale, pa
re ai piu che l'egemonia so
vietica, il suo rappresentarsl 
nel nome di Stalin, condot-
tiero dell'esercito e del po-
polo vittoriosi, debba essere 
tutto l'lnternazionalismo, il 
solo internazionalismo possi-
bile. E' un duro periodo di 
lotte, di rotture profonde in 
vasti set tori del movimento o-
peraio. II deperire di quelle 
avanguardie comuniste che in 
Europa la Resistenza aveva 
esaltato e che non sanno ra-
dicarsi ai processi real! delle 
nazioni in cui operano, e una 
amare e dura lezione». 

«Ma e certo — ha prose
guito — che in quegli anni 
anche i ritardi, anche quelle 
che altrove furono tragedie, 
non impedirono mai al no
stra Partito di essere prima 
di tutto espressione degli in-
teressi e delle forze dei la
voratori italiani. 

Resistere 
e avaniare 

H Partito comunista italia-
no resistette e tornb ad avan-
zare come un partito rivolu-
zionario di massa. Mantene. 
re il tessuto unitario, rendere 
possibile la ripresa del movi
mento popolare, ai di la delle 
dilacerazioni, fu non solo il 
proposito, ma la realta di que
gli anni. Erano necessarie una 
strategia e una tattica che 
permettessero all'avanguardia 
di resistere e di tornare ad 
avanzare, facendo avanzare 
tutto lo schieramento demo-
cratico. Bisognava, partendo 
dalla realta quotidiana, inci-
dendo sugli svolgimenti, rom-
pere la gabbia della restaura-
zione capitalistica, tornare a 
mettere in moto il processo di 
avanzata verso il socialismo. 

I pericoli non erano piii 
quelli di un gruppo settario. 
Potevano essere pert) quelli 
della m soddisfazione », -. della 
chiusura riformista di fatto e 
massimalista a parole, di chi 
contava su una forza grande 
e poteva accontentarsi di am-
ministrarla; magari senza ac-
corgersi di lasciarla deperire. 

La partecipazione al gover-
no di unita nazionale e di ri-
costruzione fu un momento 
importante della lotta per co-
struire — realizzando e svol-
gendo 11 contralto dell'unita 
antifascista e poi la costitu-
zione della Repubblica — una 
societa profondamente rinno-
vata, diretta dalle forze del 
lavoro. Non era certo la con-
clusione o rapprodo illusorio, 
che gli eventi renderanno pre-
cario, di tutto quello che ave
va significato la Resistenza. 

* L'essenziale — prosegue 
Pajetta — e che di quel mo
mento della storia del Paese 
noi possiamo oggi rivendicare 
la prospettiva e l'azione politi
ca che fecero del Partito co. 
munista italiano il partito ca
pace di preparare all'egemo-
nia il proletariato e cosl di in-
dicare la necessita e la pos-
sibilita di alleanze che ren-
dessero possibile, sulla base 
della vittoria antifascista e del
la Costituzione, la via verso 
una trasformazione socialista. 

«Solo uno stravolgimento 
del giudizio su quel periodo 
storico pub far fantasticare in-
torno alia cosl detta occasione 
perduto, quasi a tentare di 
scoprire quale possa essere 
stato il "giomo fatale", nel 
quale era opportuno e possi
bile un colpo insurrezionale. 

c Sono invece gli svolgimenti 
successivi, fino ad oggi, a con-
v&lidare la linea generale e le 
scelte di fondo, e, al tempo 
stesso, a pennettere un'anali-
si anche dei ritardi e delle 
inerzie che rallentarono il pro
cesso democratico e facilita-
rono rotture, intemizioni, o 
l'lndebollmento dei processi 
unitari e dell'avanzata demo
cratica. 

« La politica del ComiUti di 
liberazione, con la preoccupa-
zione (forse non sempre suf-
ficientemente realizzata) di da

re al movimento una base rea-
le di massa, fu la strada del-
l'esperienza per gli operai e i 
cet! lavoratori, di una colla-
borazione che diede allora ri. 
sultati effettivi e che ancor og
gi mosUa la sua attualita e la 
sua validita, mostra la neces
sita di svolgers! appieno in 
nuove e piu avanzate condi-
zioni». 

Ricordato come tale politica 
permise allora un duplice ri
sultato, quello di stabilire un 
ftonte dei partiti nazionali, 
che porto 1'ltalia a condurre, 
da protagonista, la guerra con
tro il fascismo e il nazismo, 
e quello di tessere una fitta 
trama democratica, che permi
se dopo vent'anni di dittatura 
una dialettica e una partecipa
zione popolare che erano pre-
messa per 1'affermarsi di una 
democrazia radicata nel Paese 
e fatta reale dall'adesione del
le masse, Pajetta ha continua
to: « La partecipazione al go-
verno, la nostra funzione al-
l'Assemblea costituente, i no-
stri rapport! con le forze po
polari dopo il 1948, l'unita con 
il Partito socialista non furo
no solo dati contingenti ne, 
tanto meno, soltanto accorgi-
menti tattici. A questo e Iega-
ta la sempre piii profonda e 
convinta comprensione d e i 
momenti essenziali della via 
italiana al socialismo, delle 
possibility della riscossa ope
raia e del processo unitario. 

oUn partito forte, organiz. 
zato, di massa, uscito vitto-
rioso dall'insurrezione sa, o 
meglio riesce ad intendere at
traverso l'esperienza e la ri-
flessione, che non pub essere 
totalizzante. Sa che non e tut
to. Esso e un elemento essen-
ziale, la sua responsabilita e 
primaria, ma non pub essere, 
da solo, tutta l'organizzazione 
di tutta la societa. I comunisti 
comprendono che, per eserci-
tare una funzione di avanguar-
dia, non possono pretendere 
di surrogare o dirigere mecca-
nicamente nemmeno le altre 
oorrenti politiche della classe 
operaia e le sue organizzazio-
ni di massa. 

• Cosl, quando awiene, nel 
1941, la rottura dell'unita an
tifascista, il Partito resiste per 
riprendere la via dell'unita. 

«Quando piii tardi, il XX 
Congresso indichera insieme 
una crisi profonda e le forze 
capaci di trarne una lezione, 
il Partito comunista italiano 
dimostrera di aver maturato, 
nella propria storia, la forza 
di una critica e di una auto-
critica che permetteranno di 
evitare lo sbandamento dei pa-
vidi e dei capitolardi, come di 
rifiutare il vano tentativo di 
arroccarsi nel dogmatismo e 
nelle nostalgic 

« Quando Togliatti dara, per 
l'VIII Congresso, la parola di 

ordine del rinnovamento per il 
rafjorzamento, il Partito l'in-
tendera come stimolo, neces-
sita e, al tempo stesso, come 
prova di una forza gia prova-
ta e gia schierata, di una or-
ganizzazione che non ha atte-
so in disparte ». 

Sottolineate le difficolth sem
pre piii complesse affrontate 
dal Partito negli anni della 
ricostruzione democratica, du
rante l'attacco del centrismo 
Pajetta ha affermato: 

l a via e 
tenuta aperta 
ffLa via della democrazia 

e del socialismo e tenuta aper
ta dalla resistenza di questi 
anni, che e sempre azione con-
creta. Le grandi scelte del 
Partito comunista si contrap-
pongono cosl ai tentativi con
servator!, alia capitolazione, 
alia ricerca illusoria delle 
scorciatoie, ai tentativi di fu-
ga in avanti. Sono ancora una 
volta scelte dei comunisti e 
del loro partito, ma non per 
loro soltanto. 

a La via delle riforme non si 
contrappone cosl a quella del
la rivoluzione. E' la via delle 
trasformazioni rivoluzionarie 
possibUi; l'impegno reale di 
procedere mobilitando le mas
se. E' la ricerca concreta dei 
punti sui quali far leva per 
il rinnovamento, raccogliendo 
e facendo partecipare nuove 
forze, conquistando nuove po-
sizioni. E' per questo, prima 
di tutto, attenta analisi del 
reale. compiuta nella lotta. 

a Oggi i comunisti possono 
ricordare, a riprova del rea-
lismo della loro prospettiva e 
deU'efficacia della loro azio
ne, il periodo che ci divide 
dalle scissioni sindacali o da 
quando qualcuno chiedeva che 
si ammainasse ia bandiera di 
classe del sindacato. Oggi il 
presente vede il Paese impe-
gnato nella lotta per le rifor
me, intorno ai sindacati uni-
ti, mentre la lotta di classe 
contro il privilegio torna a far-
si moto popolare in ogni par
te d'ltalia. E* a questa stra
tegia e a questa tattica che si 
collegano i problemi delle ri
forme politiche, come parte
cipazione, come presenza in 
veste di protagonist! del lavo
ratori, di tutti i lavoratori. 

« L'esperienza nostra, quella 
dei Paesi a capitalismo matu-
ro, quella dei Paesi socialisti 
fanno porre in un nuovo mo
do e sempre piii concreto, il 
problema della democrazia e 
del governo nella societa so
cialista. 

« Non si tratta di una astrat-
ta ricerca, non c'e una preraf-
figurazione immaginaria: si 
parte dalla lezione e dai mez-
zi che l'esperienza ha fornito. 

«I problemi del plurali-
smo, delle articolazioni so
cial! e delle autonomie s! 
pongono e si risolvono con-
siderando le prove di allean
ze gia realizzate. II giudizio 
sulle garanzie e sulle struttu-
re giuridiche viene dalla vita 
di un partito di opposizione 
e di governo insieme, che ha 
vissuto in una societa in tra
sformazione. Da un partito 
che ha gia operato attraverso 
l'incontro, che ha realizzato il 
dialogo, anche polemico, con 
le altre forze popolari e de
mocratiche. 

«La rottura delle strutture 
del privilegio e della conser-
vazione si collega cosi con la 
costruzione di una democra
zia reale, che sa di poter ave
re nella Costituzione della Re
pubblica, realizzata davvero, 
un fondamento importante. 

aArriviamo cosl non solo 
ad affermare, ma a dare la 
prova che la democrazia, i 
diritti dei cittadini, le garan
zie di liberta non possono es
sere astrazioni nella societa 
socialista che siamo andati po-
nendoci come obiettivo e ver
so la quale siamo andati avan* 
zando. I comunisti italiani af-
fermano anzi che e societa 
socialista davvero, solo quel
la societa dove, eliminate le 
disuguaglianze sociali che la-
sciano che questi concetti sia-
no solo parole, quei concetti 
diventano realta per tutti i 
cittadini. 

«La lotta, il lavoro, la ri-
flcssione hanno dimostrato il 
nesso fra l'esigenza e la pos-
sibilita di uguaglianza socia-
le e 1'efficacia della liberta 
sempre piii larga per il cit-
tadino e il lavoratore. Abbia-
mo appreso che ogni obiet
tivo e reale se esso si pre-
figura nel modo di conquistar-
lo. Cosl l'unita dei lavorato
ri, la via democratica degli 
enti locali, la democrazia, la 
partecipazione, le autonomie 
potranno essere reali doma-
ni se sono — come, anche 
per opera nostra, sono — un 
elemento della vita e dell'azio-
ne di massa gia oggi. I con
cetti astratti, vale a dire le 
mistificazioni e i Ihnitt dei 
diritti che la democrazia bor-
ghese deve ammettere come 
legittimi, ma che di fatto ri-
fiuta, devono lasciar posto 
nella societa socialista a con
cetti che si realizzano, vale 
a dire al modo di vivere del 
cittadino, al modo di essere 
della societa civile. 

a Noi riteniamo che il so
cialismo non possa essere, 
senza un nesso reale di u-
guaglianza e di liberta. Rite-

ROWA — L'aWiraccie « Una* 
comvnitta apaajntlo. 

•I Manwl Atcaraaa cfw ha pwlato il aahrto aM Partito 

niamo che senza aver presen
te questo nesso nella lotta, 
nel raccogliere le forze, nel 
realizzare giorno per giorno 
la presenza dei lavoratori, 
non sia possibile conquistare 
il socialismo. Cosl devono es
sere realta da conquistare pri
ma e da realizzare e difen-
dere poi in ogni circostanza, 
il concetto di indipendenza e 
quello di sovranita nazionale. 
Questo e fuori di ogni dubbio 
per noi. E' stato il nostra im-
pegno internazionalista, e il 
coDegamento sempre piu este-
so e profondo con i .moti di 
liberazione e con le forze so-
cialiste di ogni parte del mon-
do che ci hanno riproposto 
con forza il problema dell'in-
ternazionalismo. 

«E' stata la nostra espe-
rienza di grande forza nazio
nale, e la nostra crescente 
responsabilita di fronte alia 
classe operaia del nostro Pae
se e di fronte al nostro popo-
lo a provarci che non esiste 
internazionalismo che non sia 
fondato sui pieni diritti del
la nazione. Con tanta piii for
za oggi che i movimenti di in
dipendenza nazionale rappre-
sentano una spinta essenzia-
le verso le trasformazioni so-
cialiste. 

Togliatti 
e Longo 

«Palmiro Togliatti nel Me-
moriale di Yalta, Luigi Lon
go nelle sue chiare, coraggio-
se prese di posizione, hanno 
dimostrato di saper essere in
sieme i dirigenti di quel par
tito che ha aderito all'Inter-
nazionale di Lenin, combattu-
to in Spagna, militato con la 
TJnione Sovietica e i Paesi 
socialisti e del partito che co-
nosce le esigenze di un inter
nazionalismo nuovo, capace di 
comprendere e coordinare il 
moto — che ha assunto oggi 
tanti aspetti nuovi — che agi-
ta tutti i continent!. 

« Unita nella dwersita e au-
tonomia, sono per noi le con-
dizioni perche abbia un signi-
ficato concreto l'appello al 
quale i comunisti italiani han
no sempre risposto e voglio-
no rispondere: Proletari e op-
pressi di tutto U mondo uni-
tevi! 

a Mezzo secolo fa, una pro
fonda crisi della societa ita
liana ha posto, alia forza cui 
spettava di risolverla nella di-
rezione del progresso, il pro
blema della sua organizzazio-
ne politica, delle sue scelte 
di dottrina. In quella crisi a-
vevano fatto neufragio le con-
cezioni socialdemocratiche del 
modo di organizzare la clas
se operaia, di stabilire i suo! 
rapporti con le altre forze so
ciali interessate ad opporsi al 
dominio e alio sfruttamento 
capitalisti. 

«Le indicazloni di Lenin e 
la Rivoluzione d'Ottobre sol-
lecitavano gli elementi piii a-
vanzati del movimento ope
raio a una scelta rivoluziona-
ria, proponevano aua avan-
guardia proletaria di affron
tare concretaraente il suo 
compito storico, richiamavano 
i manristi airantlca lezione 
della necessita di conoscere 
per trasformare. Bisognava 
costituire a far vivere questo 
partito: il Partito comunista 
italiano ». 

• Era necessario — per ri
cordare le parole di Lenin — 
rendersi chiaramente conto 
che il centro direttivo (rap-
presentato dal Partito comu
nista) non avrebbe, in nes-
sun caso, potuto venire costi-
tuito sulla modellaaone ste-
reotipata, sull'eguagliamento 
meccanico, sulla identificazio-
ne delle regole tattiche di lot-
tan. 

Lenin — ha continuato 
Pajetta — aveva detto che 
tfinche sussistono dlffereme 
nazionali e statali fra i popo-
li e i Paesi — difjerenze che 
dureranno ancora a lungo, 
molto a lungo, anche dopo la 
realizzazione della dittatura 
del proletariato su scala mon
diale — l'unita della tattica 
internazionale del movimento 
operaio comunista di tutti i 
Paesi esigc, non Veliminazio-
ne delle dtversita, non la sop-
pressione delle dlffereme na
zionali (per il momento che 
corre b balora fantastlcheria), 
ma un implcgo del princlpl 

fondamentali del comunismo 
(potere dei soviet e dittatura 
del proletariato) tale che mo-
difichi giustamente nei parti-
colari detti princlpi, li ado-
peri giustamente e li adatti 
alle diversita nazionali e na-
zionali-slatali. 

tiRicercare, studiare. discer-
nere, indovinare e cogliere cib 
che e nazicnalmente partico-
lare, nazionalmente specifico 
nel modo concreto che cia-
scun Paese ha nell'affrontare 
In soluzione del compito in
ternazionale unico per tutti,..; 
questo e il compito capitate 
del momento storico ». 

« Questa fu, prima di tutto, 
l'opera di Gramsci, che tras-
se dalla riflessione critica sul
la storia del nostro Paese, dal-
1'insegnamento di Labriola, 
dall'esperienza dei lavoratori 
torinesi gli elementi essenzia
li per fare che il marxismo, 
il leninismo, l'esperienza dei 
primi tumultuosi anni del Co
mintern, diventassero le ar-
mi della teoria e della pras-
si del nuovo Partito. Libera-
re il Partito dallo schemati-
smo, dal settarismo dogma-
tico dei primi anni, non fu 
certo opera di un giorno, non 
poteva essere per nessuno il-
luminazione profetica o con
version improwisa. L'averlo 
fatto conquistando. la grande 
maggioranza dei quadri, man-
tenendo l'unita dell'avanguar-
dia e collegandola, dopo i con-
trasti e le polemiche, alle for
ze socialiste rappresentate da 
Serrati e da Maffi, fu opera 
che lascio il suo segno po-
sitivo per gli anni a venire. 

In quell'opera Palmiro To
gliatti fu con Antonio Gram
sci e quell'azione continub 
per tutto il corso della sua 
vita ». 

Ricordato il contributo a 
tale opera di decine di diri
genti, di migliaia di quadri, 
l'apporto rinnovatore delle ge-
nerazioni che .sono entrate 
sulla scena della politica in 
questo mezzo secolo, Pajetta 
ha proseguito sottolineando 
che questo «non pub signifi-
care in nessun modo dimen-
ticare quanto fu alta la fun
zione di Gramsci e di To
gliatti. L'opera loro fu essen-
ziale perche seppe stimolare 
il contributo e la partecipa
zione dei compagni, insegna-
re al Partito a mantenere, 
ad approfondire e ad esten-
dere i suoi legami col prole
tariato e con la classe lavo-
ratrice ». 

«C'e un segno di continui
ta, pur nelle condizioni di
verse in cui quegli atti si 
manifestarono, tra il program-
ma dell'Ordine nuovo, le tesi 
d! Lione, la cura attenta nel
la lotta clandestina dopo le 
leggi eccezionali. C'e qualco-
sa che collega il pensiero e 
le riflessioni dei Quaderm 
scritti nella solitudine del car
cere con l'impostazione del 
partito nuovo, che nel solco 
della tradizione si muovera 
con i milioni di nuovi comu
nisti. Nei Quaderni del carce
re, nella lettera scritta allo
ra da Gramsci per dire del
le sue dolorose preoccupazio-
ni per le vioende del Partito 
bolscevico, come nel Memo-
riale di Yalta: in questi do-
cumenti non destinati alia 
pubblicazione non c'e nessun 
segno di una divaricazione fra 
il pensiero come nasce dal 
confronto diretto con le cose 
e la politica che si vuole rea
lizzare e sulla quale si riclv'a-
ma l'attenzione del Partito. 
C'e, profondo, il segno diuna 
grande onesta, di una coeren-
za culturale e, prima anco
ra, di una non spenta e since-
ra passione rivoluzionaria ». 

«Quando il compagno Lon
go — ha affermato — dopo 
la morte di Palmiro Togliat
ti, ci chiedera di pubblicare 
come suo testamento le pagi-
ine di Yalta, egll non dira sol
tanto al Partito che c'e anco
ra un capo di grande corag
gio politico, una guida de-
gna del passato e della re
sponsabilita dei comunisti ita
liani. II Partito sara impegna-
to anche da quell'atto a pro
cedere ancora, gia Iavorera al
ia politica dell'XI e del XII 
congresso, a quella che e og
gi la nostra politica a. 

« I comunisti italiani hanno 
Iavorato cosl, nei cinquant'an-
ni della vita del loro parti
to, a realizzare un'organizza-
zlone deU'avanguardia rivolu
zionaria e ad avanzare verso 
la trasformazione socialista 
del loro Paese, imparando che 

ogni esperienza e importanto 
e che e indispensabile una 
giusta collocazione nel campo 
delle lotte internazionali. Al 
tempo stesso, apprendendo 
che non ci sono modelli che 
possono essere mutati da al
tre esperienze, che nessun mi
to va sostituito alia faticosa 
conoscenza della realta e dei 
travagli per dare vita a un 
socialismo che corrisponda al
le condizioni e alle esigenze 
specifiche di ogni Paese ». 

«Noi ricordiamo oggi la 
fondazione del nostro Partito 
— ha concluso Pajetta — o 
riandiamo i suoi cinquant'an-
ni di vita con profonda fierez-
za, ma insieme affermiamo la 
nostra consapevolezza di quan
to sia grande la responsabili
ta nostra per il cammino da 
percorrere- ancora. Il modo 
stesso di affrontare il proble
ma della nostra storia, deve 
essere prova del modo di es
sere e di voler divenire del 
nostro Partito. 

«Abbiamo sottolineato gia 
piii di una volta il significa-
to di aver voluto aprire gli 
archivi del Partito, di aver 
reso possibile la piii aperta 
ricerca. Dobbiamo volere che 
siano aperte le menti, che sia 
vivo fl dibattito, che l'attuali-
ta della nostra storia abbia co
me metro anche il metodo col 
quale affrontiamo oggi i pro
blemi. 

« Gramsci, Togliatti, Longo, 
ci hanno insegnato a fare la 
storia e a riflettere sulle sue 
vicende. Ci hanno chiesto sem
pre di non imbalsamarla mai 
in una sorta di raccolta di an-
nali ufficiali e di cronache 
accademiche. Come ]a vita del 
Partito. la sua storia — lo 
scriverla e il pensarla — e 
fatica in atto. Abbiamo Iavo
rato e lavoreremo ancora a 
questo. sapendo che non esi
ste, ne crediamo che potra 
esistere mai, un'edizione de-
finitiva, una sorta di raccon-
to biblico e sacro, buono sol
tanto da imparare a memoria. 

Le paro'.e 
di Lenin 

aL'autorita del giudizio che 
da il nostro Partito del pre
sente, la credibilita della pro
spettiva che esso traccia, ven-
gono — e si fanno piii con-
creti anche — dalla nostra 
storia. La coscienza della no
stra responsabilita, del nostro 
impegno ci vengono anche da 
quello che questo partito ha 
rappresentato per milioni di 
lavoratori e che per milioni 
e milioni di italiani e oggi. 
Ci vengono e si fanno piu for-
ti dal ricordo del sacrificio 
e del lavoro di quelli che han
no contribuito. Noi vogliamo 
avanzare per la via italiana, 
con i lavoratori italiani ver
so il socialismo. 

E' compito arduo, di rivo-
Iuzionari. e ancora una volta 
ricordiamo le parole di Le
nin: "Far questo nell'Europa 
occidentale e in America e co
sa molto difficile, difficilissi-
ma, ma si pud e si deve far-
lo, poiche. in generale, i com-
piti del comunismo non pos
sono venire adempiuti senza 
fatica, e bisogna faticare per 
adempiere i compiti pratici 
senpre piii multiformi, sem
pre piii coUegati con tutti i 
rami della vita sociale e sem
pre piit atti a strappare un 
ramo dopo Faltro, un campo 
dopo I'altro dalle mani delta 
borghesia". 

a-Rivolgiamo il nostro ap-
pello — ha concluso Pajetta 
fra grand! applausi — ai com
pagni, ai lavoratori. La fierez-
za non ci inviti alia solitudi
ne. Diamo la certezza della no
stra presenza e del nostro 
contributo alle forze operaie 
e democratiche. Esprimiamo 
la nostra solidarieta e ricor
diamo le lotte eomuni al co
munisti e ai combattenti del
le forze di liberazione di ogni 
Paese. Esprimiamo il nostro 
saluto ai compagni dei Paesi 
socialisti, a! popoli in lotta: 
ai compagni vietnamiti, al po-
polo spagnolo, a tutti coloro 
che In ogni parte del mondo 
si battono contro l'lmperiali-
smo, contro il fascismo, per 
rindipendenza e la liberta, per 
la democrazia e il socialismo. 

nViva, avanzi, vlnca 11 Par* 
tlto comunista italiano ». 


