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II nostro 
cammino 
Nella azione quotidiana del Partito 
si raccoglie un patrimonio di storia: 
l'antifascismo, Tunita e la funzio
ne dirigente della classe operaia, 
l'avanzata verso il socialismo sulla 
base delle conquiste democratiche 
L'inizio di questo nuovo an

no di vita del PCI vede U 
nostro partito in buona salute; 
vigorosamente impegnato, e 
consapevole nello stesso tern 
po dell'asperita della lotta, 
per la causa della pace, del-
l'indipendenza e l'unita del 
Vietnam, per la difesa e lo 
sviluppo della democrazja re-
pubblicana. per i beni essen-
ziali del lavoro e del progres-
ao sociale e civile, per la o-
luzione delle grand) question! 
nazionali. di riforma della so-
cieta e dello Stato. Nel 1972 
11 successo elettorale. la ere* 
scita della forza organizzata, 
l'impegno nelle lotte, I'inizia-
tiva politica e ideale. la rifles 
sione, anche autocritica, e . 
l'approfondimento «. della no
stra linea hanno confermato. 
in modo preciso e -etto, che 
il PCI d piu che mai il nerbo 
politico delle dassi lavoratri-
ci e popolari. un punto ded-
sivo di orientamento, dj orga-
nizzazione. di lotta per una 
avanzata deraocratica e' per 
una trasformazione socialista 
deintalia. 

Si pud coprire di insulti chi, 
anche tra i nostri awersari, 
osa renders] conto di questa 
realta e riconoscere in qual-
che misura U dato concreto e 
operante della nostra forza e 
funzione di grande partito 
operaio e popolare. Si pud 
tentare di distorcere la politi
ca • e la prospettiva che noi 
indichiamo, quasi che dalla 
riaffermazione e dalla c. -sci
ta della nostra forza noi in-
tendessimo trarre il proposito 
di una < egemonizzazione >, 
come si dice, di un assorbi-
mento di tutte le component} 
della sinistra italiana. Ma 
quando noi comunisti rivendi-
chiamo la parte e la respon-
sabilita che d tocca nella di-
rezione della vita del nostro 
paese, quando affermiamo 
che non si risolve la ccrisi -
italiana 9 senza affrontare il 
problema dei rapporti con il 
PCI, quando ribadiamc che 
non si governa nel segno e 
nel senso della democrat. 
del progresso sociale. del rin-
novamento politico e morale 
senza fl nostro contribute, noi 
non obbediamo affatto a una 
qualche boria di partito. non 
siamo affatto tentati da esclu-
sivismi ideologic! e politid. o 
da ristretti calcoli di potere: 
indichiamo, in realta. una 
precisa esigenza storica e na-
zionale. 

I fatti stanno, del resto, du-
ramente dimostrando che 
quando si rifluta o si crede 
di • poter esorcizzare quella 
prospettiva e quel moto di ri-

; forma e di rinnovamento de-
• mocratico, che comportano 

rawicinamento, I'intesa, la 
collaborazione delle grandi 
component) popolari: quando 
si cerca, come hanno fatt i 
gruppi dirigenti della DC. una 
via d'usrita con una sterzata 
a destra. la conseguenza e un 
aggravamento di tutta la si-
tuazione, e fl rischio t' "a 
stagnazione e delTarretramen-
to economico e civile del no-

• stro Paese, e 1'awilimento e 
\ U' pericolo per le stesse isti-
' tuzioni, 0 regime. la vita de-
mocrau'ea. Ne d una confer-
ma fl bilancio di sei mesi del 
govemo Andreotti. con il vuo-
to deludente. con I'insuccesso 
dell' « efficientismo », della 
«normalizzazione» e del crior-
dino>, con la prassi Jell'ag 

, giramento e della prevarica-
zione nei confront) del parla-
mento. dei sindacati e delle 
forze politiche. comprese qi el-
le della maggioranza. 

Un vasto 
movimento 

Andreotti pud esaltare 8n-
che vuole fl pragmatismo, op-
ponendo Yammimstrazione al
ia politica, awilendo !e for-
mule di govemo. la funzione 
dei partiti (che importa alia 
gente che al govemo d siano 
4 o 5 o 6 partiti, importa che 
le cose marcino!), esprimen-
do fastidio per «lalta tso!o-
gia politica >. per i disegni 
organid di programmazione 
economica, secondo i modelli 
e le sollecitazioni qualunqui-
stiche e autoritarie del rap-
porto diretto con le forze so-
dali e i «corpi separati». 
Andreotti pud far ricorso. 
quando awerte il fiato grosso, 
alle reazioni nervose di mi-
naccia — li voglio vedere in 
facda i miej awersari — o 
ai richiami ammiccanti a un 
papa - astuto e imperioso - co
me Sisto V. e anche alle for 
z&ture e alle sfide, come ha 
fatto per la RAI TV e per il. 
fermo di polizia. Ma la real
ta e che tutti i nodi — dal-
l'occupazione al costo della 
Tita. dalla condizione del 
Mezzogiorno e delle campa-
ptt al tend della scuola, del

la salute, deH"assetto del ter* 
ritorio, dei servizi pubblici, 
dell'amministrazione della piu-
stizia — si sono fatti ancora 
piu stretti e preoccupanti; la 
realta e che nel paese, nel 
parlamento. nelle forze poli
tiche il governo di centro-de-
stra non solo non e riuscito 
a estendere le basi risicate e 
incerte su cui d sorto, ina ha 
visto crescere le manifesta-
zioni di critica e di dissenso, 
nella stessa maggioranza. ha 
incontrato la resistenza e i 
colpi della nostra ferma op-
posizione. e si e trovato e si 
trova oggi di fronte alio svi
luppo di un vasto movimento 
di protesta e di lotta che. co
me nello sciopero del 12 gen
naio. viene ponendo il proble
ma politico di un mutamento 
di indirizzo e di direzione. 

Necessita 
di una svolta 

La necessita di una -volta 
si fa piu netta e urgente. Ma 
proprio perchd abbiamo co-
scienza che una inversione di 
tendenza. che ci liberi dal co
sto e dal pericolo gravi del 
governo Andreotti ed eviti la 
ripetizione di esperienze *te-
ludenti e logorate. d proble 
ma che impegna a una dura 
battaglia. e ha bisogno di una 
linea e di un programma or-
ganico dello sviluppo demo 
cratico dell'Italia. di una ini-
ziativa politica di grande re-
spiro. di un forte, umtario 
movimento politico di massa. 
proprio per questo noi riba-
diamo l'essenzialita dell'espe-
rienza storica. delle idee, del
la forza del PCI. 

Sia chiaro. Si tratta in que
sto momento per il partito di 
avere il senso, sempre pid 
fermo e coerente, della pro
pria autonomia e responsabi- t 
lita di forza dirigente nazio-
nale. Si tratta per il partito ; 
di dispiegare la propria azio
ne politica e ideale. .nuoven-
do dalle conquiste « storiche > 
del suo lungo e positive cam 
mino: la scelta. che e stata 
alia base della resistenza e 
della rivoluzione antifascista. 
del terreno democratico come 
dato permanente della lotta 
proletaria e socialista: la po
litica delle alleanze come 
«legge» per la classe ope
raia delPaffermazione della 
propria egemonia, e come im-
pegno e capacita di risolvere 
le grandi question] nazionali 
e di avanzare. in ta] modo. 
verso il socialismo: il c fare 
politica ^ — nella lezione di 
Gramsd e di Togliatti — co
me senso corposo e concreto 
delle prospettive, dei îsogni 
e del movimento reals delle 
masse, dell'azione sull'area 
complessiva della societa e 
come capacita di ricondurre 
all'interesse e alia lotta del 
partito operaio i problem) del 
vivere civile, della moralita. 
della cultura. "''"', 

Se un compito preminente 
per fl partito d da assegnare : 
all'inizio di questo cinquanta-
duesimo anno della sua vita . 
e per fl fine piu immediato' 
delTawio di una svolta de
mocrat ica. mi sembra quello 
dello sviluppo del partito co
me grande organizzazione po
litica di massa per essere in 
grado di condurre avanti la 
costruzione di un ampio mo
vimento e fl dibattito. fl con-
fronto. I'iniziativa unitaria 
delle forze democratiche e di 
sinistra. Di fronte alle angu 
stie del pratidsmo. alle fur-
berie mediocri delle misure 
settoriali e corporative, al di-
spregio della c politica». di 
fronte alle tentazioni del < fa
re 9 al di sopra e al "i fuori 
dd partiti. delle istituzioni de
mocratiche. in cui sembra 
tradursi nella DC e in altre 
formazion] una crisi di stra-
tegia e di idealita. e di fronte 
al pericolo che un tale indi
rizzo rappresenta. occorre ri-
vendicare con forza la pre-
minenza della politica. la fun
zione dei partiti. le ragiord 
dell'unita. La nostra storia. i 
caratteri propri del nostro 
partito. il legame e fl consen-
so delle grandi masse lavora-
trid e popolari sottolineano 
quanto dipenda da noi — dal-
I'intelligenza delle proposte 
politiche e programmatiche, 
dalla combattivitn. dallo spi-
rito unitario del PCI — la lot- ; 
ta per bloccare e battere la -
involuzione conservatrice e 
reazionaria e per determinare 
una svolta democratica nella 
politica e nella vita del nostro 
Paese. Fare il nostro dovere 

'con fermezza e con chiarezza 
d essenziale per impegnare . 
tutte le forze democratiche e 
di sinistra a fare il proprio, - > 
con consapevolezza delVur-
genza. . ••'••... 

Alessandro Nafta 

Una lettera inedita di Togliatti del '44 ; 

Ritorno dall'esilio 
NBI glugno scorso II compagno Ernesto Raglonlerl, effettuando rlcercha preparatorle 

oer la ed;zlone delle opera dl Palmlro Togliatti nel • Fondo Dlmltrov • dell'ArchlvIo del-
I'lstituto dl storia del partito presso II Comltato Centrale del Partito Comunlsta Bulgaro, 
ha rltrovato questa lettera scrltta da Palmlro Togliatti II 29 aprlle 1944, all'lndomanl del 
suo ritorno In Italia L'esemplare della lettera la conservato consta dl tre fngll dattllo-
snrlttl in llnpua russa Non si tratta slcuramente deH'orlglnale. ma dl una traduzlone tra-
smessa a Giorgio Dlmltrov, che era stato II segretarlo generale dell'lnternazlonale Co-
munlstt* e quindl. uno del pID stretti compagnl dl lotta dl Togliatti. per Informarlo del suo 
viagglo delle sue prime ImpresslonI In Italia e dell'attlvlta che aveva comlnclato a svol-
qervl. Non sapplamo se I'orlglnale della lettera, evldentemente destlnata al famillarl o 
al comppgnl rlmastl ancora nell'Unlone Sovlettca, sla stato conservato. Sembra tuttavla 
nteressbnte fornlre sin d'ora una ritraduzlone In Itallano della copla In lingua russa, 
quale a', trova nell'archlvlo Dlmltrov. per I'lmmedlatezza e I'lmportanza che II documento 
••Iveste In esso. come II lettore constaterd senza blsogno dl alcun commento, notlzle 
sulle propria vlcende personall, ImpresslonI dal rlnnovato contatto col proprio paese, 
valutaz-one dello stato del partito ed elementl dl anallsl della sltuazlone Italiana si In 
trecctano In modo slngolarmente espresslvo. Rlngrazlamo fraternamente I compagnl bul-
qarl dl svercl messo a dlsposlzlone copla dl questo documento. 

Miel carl. 
non so quando questa let

tera vi arrivera, nd se vi ar-
rivera. I rapporti postali fra 
1'Italia e la Russia non sono 
ancora stati ristabiliti, e non 
10 saranno forse ancora per 
molto tempo. Percid sono co-
stretto a chiedere ad amid 
di consegnarvi questa lette
ra, ma anche per loro sard 
cosa diffteile e nient'affatto 
rapida. II mio viaggio d fi-
nito molto prima di quanto 
mi aspettassi: in aereo fino 
ad Algeri, poi per mare (due 
giorni, ma con tutte le co-
modita. senza il minimo ri
schio e senza pagare un sol
do. Anche nel resto del viag
gio i mezzi di trasporto sono 
stati completamente gratuiti. 
11 soggiorno d perd molto ca-
ro). Ho provato profonda 
commozione e gioia nel ritro-
varmi di nuovo nel mio paese 
e in mezzo al nostro popolo, 
anche se mi hanno dato su-
bito una cattiva notizia. Mio 
fratello Enrico d morto qual
che anno fa di un tumore al 
cervello e dopo I'operazione. 
Ne sono rimasto molto scos-
so. perchd ero sicuro di in-
contrarlo. 

Potete immaginare come 
mi hanno accolto. Non so 
quante centinaia di persone 
mi hanno abbracciato e ba-
ciato, e quante migliaia si 
sono af foil ate nelle sedi del 
partito per vedermi e strin-
germi la mano. La simpatia 
d cresciuta ancora. soprattut-
to fra i ceti medi senza par
tito, quando si d vista la po-
sizione assunta dal partito 
dopo il, mio arrivo. Ho rice-
vuto Iettere e regal) da per-

> sone che prima non solo non 

pensavano a me, ma che cl 
avevano sempre considerato 
con difftdenza e ostilita. II 
giorno di Pasqua mi hanno 
messo a disposizione lutta 
una villa a Capri, perchd vi 
potessi preparare la relazione 
che dovevo fare due giorni 
dopo. Le persone piu impen-
sate vogliono conoscermi. 

Sono finiti i giorni della 
beata clandestinita! E ora, 
dopo la formazione del go
verno. d ancora peggio. La 
portinaia e la ragazza che mi 
fa da mangiare mi chiaraano 
c cavaliere >! Ma la cosa piu 
curiosa d che, almeno per 
ora, non mi possono piCt arre 
stare: i commissari di pub-
blica sicurezza, che sono ri-
masti press'a poco gli stessi, 
mi guardano con l'aria di chi 
non capisce pid niente, anzi, 
sono costretti a chiamarmi 
c eccellenza >, e I carabinieri 
a farmi il saluto col fuci'e! 
Ma questa d la parte allegra 
della faccenda. Nel lavoro in 
contro invece enormi diffi-
coltd. e non so ancora bene 
come ne verremo a capo. I 
quadri mlgliori sono dall'a) 
tra parte, e quelli di qui. a 
parte alcuni. anche se sono 
svegli. non si d ancora ca
pita se ci si possa fare pieno 
affidamento. Bisogna dire ai 
compagni che a tutti i costi, 
e per tutte le vie possibili 
devono mandarmi rinforzi di 
ogni genere, e anche demen
ti non di primissimo piano, 
perchd qui tutto torna utile. 

H partito d dawero molto 
forte nel paese, e ora la ma 
autorita d cresciuta ancora, 
ma d molto debole dal punto 
di vista organizzativo, e 
quanto alia b'nea politica, si 
basa quasi completamente 

sull'autorita dl chi lo dirlge, 
e solo in misura minima sul
la maturita dei suoi aderenti. 
La situazione presenta per
cid molti pericoli, e spero che 
voi mi aiuterete. 

Un'altra cosa di cui ho ur
gente bisogno. d che voi mi 
spediate libri. riviste, opu-
scoli. ritagli di giornale e 
cos! via in russo. Qui non 
c'd assolutamente nulla. In-
fine, bisogna che mi si man-
dino al piu presto I quaderni 
di Gramsd. (Se qualcuno 
viene con gli stessi mezzi 
che ho usato lo, si ricordi 
che pud portare con sd qual
che libro. dato che il con-
trollo non d molto rigoroso). 

Anche la vita materiale 
qui d molto dura. Solo U cli-
ma d splendido e ci si sente 
rinascere. Da quando sono 
qui d piovuto una volta sola. 
C'd sempre un sole stupendo 
e fa caldo. Per il cibo e i 
prodotti alimentari. la situa
zione d molto curiosa. A dif-
ferenza di Algeri. dove non 
c'd nulla, e anche nei mi-
gliori ristoranti mangiano da 
far pena. qui c'd di tutto. 
sia nei negozi che nei risto 
ranti. ma i prezzi sono alle 
stelle. Un piatto di spaghetti 
in brodo costa cinquanta li
re. Una tazza di caffd (con 
lo zucchero). otto lire. Le 
paste dolci. da venti a qua-
ranta lire. Un pranzo. che 
non toglie la fame, costa piu 
di duecento lire. Si mangia
no molte mele (40 lire al 
chilo), molte arance (23 lire 
al chilo) e le verdure piu 
diverse con i 200 grammi d; 
pane della razione ufficiale. 

. Ma anche il pane, come tut
ti i prodotti razionati, si pud 
comprare a prezzi incredi-

bili e quanto se ne vuole. 
A ben guardare, la colpa 

d degli alleati, che in nome 
della liberta si oppongono a 
qualsiasi forma di organiz
zazione del mercato, e, so-
prattutto gli americani, si di-
mostrano molto rozzi e sgar-
bati: ma la popolazione sof-
fre molto e si corrompe sem
pre piu, perchd per vivere d 
costretta ad abbandonarsl 
alia speculazione piu sfre-
nata. 

Se dovrai venire (e pare 
che il tuo permesso cl sia 
gia), fatti ripetere esatta-
mente dall'amico Nikolaev 
tutto quello che mi disse pri
ma della mia partenza, per
chd io possa controllare se 
l'ho dimenticato. Digli che 
mi pud capitare la possibi-
litd di fare senza difficolta 
quello che lui voleva, ma 
non mi fido molto e prefe-
risco aspettare che mi man-
di Mondini o Galiussi. o Na 
gher. 

Dirai anche a chi di do
vere che li prego di non cre
dere ad una sola parola di 
tutte le interviste che. come 
mi d stato detto. sono state 
trasmesse come mie (qui an
che le informazioni interna-
zionali sono molto scarse, e 
si fa tutto il possibile per
chd noi non le riceviamo). 
Ci sono bande di giornalisti 
che mentono nel modo piu 
sfacciato, e poi hanno anche 
la facda tosta di venire a 
scusarsi. Percid vi mando al
cuni nostri giornali e docu
ment! per farvi vedere co
me abbiamo svolto la nostra 
attivita. 

29 aprile 1944 
i -. --« 

i 

^O^THJ^ 

Z~4*)AW f%L<£^ 

• * ' / \ <• 

Un disegno di Giacomo Manzu per il 52° del PQ 

Uno scritto di Antonio Gramsci del 1923 
rivolto ai giovani e finora sconosciuto 

«Studiate 
la realta italiana» 

Pubbllchlamo, per gentile concesslone della rlvlsta, 
uno scritto slnora sconosciuto dl Gramsci del 1923, che 
apparlra, con una Introduzlone del compagno Renzo Mar 
tlnelll, sul n. 4 dl « Studl storlcl», che usclra nel prossl-
ml giorni. SI tratta dl una lettera. apparsa sul perlorilco 
glovanlle • La Voce della Gloventu • — II giornale della 
Federazlone Glovanlle Comunlsta, che usclva sotto questa 
testata senza partito per megllo sfugglre al rlgorl della 
censura fascists — II 1° novembre 1923, Invlata da Mo-
sca con lo pseudonlmo « Giovanni Mascl», usato frequen-
temente In quel perlodo da. Gramsci. E' un Intervento 
nella discussions Inlzlatasl sul numerl precedentl del 
giornale Intorno al probleml post! al movimento operaio 
dall'awento al potere del fasclsmo. 

L'lmportanza dl questa lettera conslste nel fatto che 
vl si trovano dellneatl e antlclpatl I teml e I motlvl fon-
damentall sviluppatl da Gramsci nel dibattito per la for* 
mazlone del nuovo gruppo dirigente del partito comu
nlsta, cui Gramsci stava per dare I'awlo proprio In quel 
giro dl tempo; e nello stesso tempo vl si rlnvengono 
una serle dl Indlcazionl concrete dl studio e dl lavoro 
che troveranno poi la loro piu compluta espresslone nella 
meditazione del « Quaderni del carcere ». 

Gil Interrogate che si affollano Incalzantl nella lette
ra valorlzzano al masslmo II metodo maleutlco utlllzzato da 
Gramsci, nell'esigenza dl ancorare sempre I'azlone poli
tica ad una conoscenza sclentifica della realtd. L'anallsl 
concreta della sltuazlone concreta viene rawlsata In una 
rlcognizlone nazlonale che Investa la storia d'ltalla e del 
movimento operaio per rendere la classe operaia e II 
suo partito piu cosclentl e quindl piu capacl dl condurre 
I'azlone rivoluzlonaria: una Indlcazlone dl permanente va-
lldita che deve contribute a porre questo testo all'at-
tenzione del lettori e dei militant) del partito. 

Che fare? 
Car) amici della « Voce >, 

Ho letto nel N. 10 (15 set-
tembre) della <Voce> la in 
teressante discussione tra 
il compagno G.P. di Tori 
no e il compagno S.V. E' 
chiusa la discussione? Si 
pud domandare che anco 
ra per molti numeri la di
scussione rimanga aperta e 
invitare tutti i giovani ope 
rai di buona volontd a par 
teciparvi, esprimendo, con 
sincerita e onesta intellet-
tuale, la loro opinione in 
proposito? 

Incomindo io, e affermo 
senz'altro che, mi pare 
almeno, il compagno S.V. 
non ha impostato bene il 
problema ed d caduto in 

;. qualche errore. gravissima. 
dal suo stesso punto di vi
sta. ' --

Perchd d stata sconfitta 
la classe operaia italiana? 

; Perchd essa no; «veva una 
i unita? Perchd il fascismo 
d riuscito a sconfiggere, 
oltre che fisicamente. an
che ideologicamente, il 
Partito Socialista che era 
il partito tradizionale del 
popolo lavoratore italiano? 
Perchd il Partito Comuni 
sta non si d rapidamente 
sviluppato negli anni 1921 
22 e non d riuscito a rag-
gruppare intorno a sd la 
maggioranza del proleta
riate e delle masse conta-
dine? 

D compagno S.V. non s> 
pone queste domande. Egli 
risponde a tutte le ango-
sdose inquietudini che si 
manifestano nella lettera 
del compagno G.P. con la 
affennazione che sarebbe 
bastata l'esistenza di un 
vero Partito rivoluzionario 
e che la sua organizzazione 
futura basteri nel futuro, 
quando la dasse operaia 
avra ripreso la possibflita 
di movimento. Ma d vero 
tutto dd, o, almeno, in 
che senso ed entro quali 
limiti d vero? 

U compagno S.V. sugge-
risce al compagno G.P. di 
non pensare piu entro de 

- terminati schemi, ma di 
pensare entro altri schemi 
che non precisa. Bisogna 
predsare. Ed ecco cosa 
appare necessario fare 
immediatamente, ecco qua
le deve essere Tcinizioi 
del lavoro per la classe 
operaia: bisogna fare una 
spietata autocritica della 
nostra debolezza. bisogna 
incomindare dal doman-
darsi perchd abbiamo per-
duto, chi eravamo. cosa 
volevamo, dove volevamo 
arrivare. Ma bisogna pri
ma fare anche un'altra co
sa (si scopre sempre che 
l'inizio ha sempre un al-
tro... inizio): bisogna fis-
sare i criteri. i prindpi. le 
basi ideologiche della no
stra stessa critica. 

Ha la classe 
operaia una 
sua ideologia? 

Perchd I Partiti proletari 
italiani sono sempre stati 
deboli dal punto di vista ri
voluzionario? Perchd han
no fallito quando doveva-
no passare dalle parole al-
l'azione? Essi non conosce-
vano la situazione in cui 
dovevano operare, essi 
non ooDosoevano fl terreno 

in cui avrebbero dovuto 
dare la battaglia. Pensa-
te: in piu di trenta anni di 
vita, il Partito Socialista 
non ha prodotto un libro 
che studiasse la struttura 
economico-sociale dell'Ita
lia. Non esiste un libro 
che studi i Partiti politici 
italiani, i loro Iegami di 
dasse, il loro significato. 

Perchd nella Valle del 
Po il riformismo si era ra-
dicato cosi profondamente? 
Perchd il Partito Popola
re, cattolico, ha piu fortu-
na nell'Italia settentriona-
le e centrale che nell'Ita
lia del Sud, dove pure la 
popolazione d piu arretrata 
e dovrebbe quindi piu fa-

.. cilmente. seguire un Parti
to confessionale? Perchd in 

, „Sicflia i .grandi proprieta-
• *ri terrierisono autohomisti ' 
• e non i contadini, mentre 

in Sardegna sono autono
mist) i contadini e non i 
grandi proprietari? Perchd 
in Sidlia e non altrove si d 
sviluppato il riformismo .'" 
dei De Felice, Drago, Ta- L 
sea di Cutd e consorti? 
Perchd nell'Italia del Sud 
c'd stata una lotta armata 
tra fascisti e nazionalisti 

. che non c'd stata altrove? 
Noi non conosciamo llta-
lia. Peggio ancora: noi ' 
manchiamo degli strumen-
ti adatti per conoscere 
lltalia, cosi com'd real-
mente e quindi siamo nel
la quasi impossibilita di fa
re previsioni, di orientar-
d, di stabilire delle linee 
d'azione che abbiano una 
certa probability di essere 
esatte. 

Non esiste una storia 
della classe operaia italia
na. Non esiste una storia 
della classe contadina. Che 
importanza hanno avuto i 

•fatti di Milano del '98? 
Che insegnamento hanno 
dato? Che importanza ha 
avuto lo sciopero di Milano 
del 1904? Quanti operai 
sanno che allora, per la 
prima volta. fu affermata ,r 
esplicitamente la necessf 
ta della dittatura proleta
ria? Che significato ha 
avuto in Italia fl sindaca-
lismo? Perchd ha avuto 
fortuna tra gli operai agri-
coli e non fra gli operai 
industrial)? Che valore ha 
il Partito Repubblicano ? 
Perchd dove ci sono anar-
chid d sono anche repub-
blicani? Che importanza e 
che significato ha avuto il 
fenomeno del passaggk) di 
element] sindacalisti al na-
zionalismo prima della 
guerra libica e il ripetersi 
del fenomeno su scala 
maggiore per il fasdsmo? 

Basta porsi queste do
mande per accorgersi che 
noi siamo completamente 
ignoranti, che noi siamo di-
sorientati. Sembra che in 
Italia non si sia mai pen-
sato, mai studiato. mai ri-
cercato. Sembra che la 
classe operaia italiana non 
abbia mai avuto una sua 
concezione della vita, della 
storia. dello sviluppo della 
societa umana. Eppure la 
classe operaia ha una sua 
concezione: il materiali-
smo storico; eppure la 
classe operaia ha avuto dei 
grandi maestri (Marx, En-
gels) che hanno mostrato 
come si esaminano i fatti. 
Ie situazioni, e come dal-
1'esame si traggano gli in-
dirizzi per l'azione. 

Ecco la nostra debolez
za, ecco la principale ra-
gione della disfatta dei 
partiti rivoluzionari italia

ni: non avere avuto una 
ideologia, non averla dif
fusa tra le masse, non ave
re fortificato le coscienze 
dei militant] con delle • 
certezze di carattere mora
le e psicologico. Come ma-
ravigliarsi che qualche 
operaio sia divenuto fa-
scista? Come maravigliar-
sene se lo stesso S.V. dice 
in un punto: cChi sa mai, 
anche noi, persuasi, po-
tremmo diventare fasci- • 
sti? > (Queste affermazio-
ni non si fanno neppure 
per scherzo, neppure per 
ipotesi... di propaganda). 

Come maravigliarsene, se 
in un altro articolo, dello 
stesso numero della c Vo
ce >, si dice: < Noi non sia
mo anticlericali»? Non 
siamo anticlericali? Che si-
ghifica'ddr Che-non sia- '**• 
mo anticlericali in senso 
massonico, dal punto di vi
sta razionalistico dei bor-
ghesi? Bisogna dirlo, ma 
bisogna dire che noi. clas
se operaia. siamo anticle- • 
ricali in quanto siamo ma
terialist)'. che noi abbiamo 
una concezione del mondo 
che supera tutte le reli-
gioni e tutte le filosofie fi
nora nate sul terreno del-" 
la societa divisa in classi. 
Purtroppo... la concezione 
non l'abbiamo, ed ecco la 
ragione di tutti quest! er-
rori teorici, che hanno poi 
un riflesso nella pratica, e 
ci hanno condotto finora 
alia sconfitta e all'oppres-
sione fascista. 

L'inizio... 
dell'inizio! 

Che fare dunque? Da che 
punto incomindare? Ecco: 
secondo me bisogna inco
mindare proprio da questo. 
dallo studio della dottrina 
che d propria della dasse 
operaia. che d la filosofia 
deHa classe operaia, che d 

'ia sociologia della classe 
operaia, dallo studio del 
Materialismo Storico. dal
lo studio del Marxismo. 
Ecco uno scopo immediato 
per i gruppi di amid del
la cVoce»: riunirsi, com
prare dei libri, organizza-
re Iezioni e conversazioni 
su questo argomento, for-
marsl dd criteri solid! di 
ricerca e di esame e criti-
care il passato, per esse
re piu forti nell'awenire e 
vincere. 

La c Voce * dovrebbe, in 
tutti i modi possibili, aiu-
tare questo tentativo, pub* 
blicando schemi di Iezioni 
e di conversazioni, dando 
indicazioni bibliografiche 
razionali, rispondendo alle 
domande dei lettori, stimo-
lando la loro buona volon-
ta. Quanto raeno finora si 
d fatto, tanto piu d neces
sario fare, e con la mas-
sima rapidita possibile. I 
fatti incalzano: la piccola 
borghesia italiana, che 
aveva riposto nel fasdsmo 
le sue speranze e la sua 
fede, vede quotidianamen-
te crollare il suo casteHo 
di carta. L'ideologia fasd-
sta ha perduto la sua 
espansivita, - perde anzi 
terreno: spunta nuovamen-
te il primo albore della 
nuova giornata proletaria. 

Giovanni Masci 

Do c La Voce della Gio-
ventU>, a. 1, n. 13, Mila
no 1 novembre 1929. 


