
\i -*" i ' ^ ^ k 

/ <* 7* r . - * * ( 

2i*V« 

IV* 

V 
i 

r Unit A / fiovfldl 15 oMobr. 1964 PAG. 13 / comitate centra le 

(Dalla vagina 12) , < 
del 24 ottobre 1963). * ' 

Ci si • chiede anche se 
I ]l > l'eccessivo insistere , sulla 

autonomia e sulle differen
ce come necessaria compo-
nente dell'unita non possa 
favor ire lo svilupparsi di 

•• tenderize centrifughe, di 
fenomeni di confuslone e 
di anarchia. ' 

Bisogna osservare, a que-
sto proposito, in primo 
luogo che non possono es-
sere qualif icate c o m e 
senz'altro negative quelle 
manifestazionT di differen-
ziazione - che sono invece 
l'espressione di una situa-
zione che non e piu quella 
del passato. E' venuto anzi 
il momento di prenderne 
atto, di liberarsj da ogni 
nostalgia, di riconoscere 
che l'unita che oggi dob-
biamo difendere e l'unita 
piu salda che vogliamo tut-
ti conquistare, 6, e dovra 
essere anche in ovvenire, 
una unita che riconosca 
come inevitabili e ammetta 
le differenze, senza -che 
questo debba dar luogo a 
condanne. Proprio nella va-
stita e nella complesslta 
di queste differenziazioni 
tanto oggettive che sogget-
tive e uno dei segni piu 
evidenti dei progress! gran-
diosi e dell'estensione che 
il nostro movimento ha 
raggiunto nel mondo. 

Per ci6 che si riferisce, 
invece, alle vere e proprie 
tendcnze centrifughe, noi 
siamo d'accordo che devo-
no essere riconosciute come 
< un evidente e grave pe-
ricolo > del quale ci dob-
biamo tutti preoccupare. 
Anche in questo caso perd, 
noi riteniamo che non pos
sono essere certo efficaci 
le condanne sommarie e 
non Bono sufficienti nep-
pure la lotta ideologica e 
il richiamo ai principi del* 

, l'internazionalismo. 
La via per dominare le 

[tendenze centrifughe non 
I pud essere, ancora una vol-
jta. che quella dell'analisi 
>oggettiva e critica delle 
cause che possano averle 
determinate, e dello svi-
luppo di una politica che 
tenda a superare queste 
cause tenendo conto tan-
to degli interessi generali 
quanto di tutti gli elementi 
delle singole situazioni. 

La nostra posizione 
sulla Conferenxa 
In merito alle questioni 

I della Conferenza interaa-
' zionale sembrerebbe, a sen-
tire certe formulazioni, che 
ci6 che si tratta di deci-
dere e se e giUsto o no che 
Conferenze internazionali 
abbiano luogo, se e giusto 
o no che tutti i partiti co
munisti si riuniscano per 

' elaborare insieme una piat-
{taforma comune, se e giu
sto o no che si giunga a 
pronunciamenti * collettivi 
di tutto il movimento, e 

Icosl via. Noi non siamo 
imai stati contro ne siamo 
jsfavorevoli, per principio, 

Conferenze internazionali 
[di tutti i partiti. Si trat
ta di valutare bene, pero, 
se nelle attuali circostan-
le siano maturate o no le 
:ondizioni perche la Con
ferenza divenga un mezzo 
ideguato a superare o ad 
kttenuare le divergenze, se 
fcssa possa essere o no uno 
Jtrumento efflcace per op-
)orsi ai tentativi scissio-
Jistici e quindi per raf-

lorzare l'unita del nostro 
lovimento e fargli com
pere un reale passo in 
ivanti. Bisogna cioe ve-
lere cosa una Conferenza • 
fud oggi darci e quali ri-
chi pud farci correre. In-
Jne bisogna vedere come 

Conferenza « debba ve-
lire preparata, alio scopo 
\i rendere possibile il rag-
pungimento di questi o-
iettivi». 

Ora e proprio da un e-
ime di questa natura, po-

|tico, non da una precon-
»tta posizione di princi-

|io che sono venute e ven-
>no le nostre riserve cir-

la convocazione, nel mo
mento attuale, di una Con-
renza intemazionale. I 

totivi di queste riserve li 
abiamo esposti ampia-
snte; il promemoria di 
alta li ha ancora riba-
ti e sviluppati. 
tiassumendoli molto som-

iariamente si pud dire 
\ e il primo pericolo che 
)i vediamo e che in se-
tito alia Conferenza pos-

determinarsi una di-
liarata rottura, una scis-
>ne vera e propria con 

grave conseguenza di 
lebolire tutta la nostra 
ione contro 1'imperiali-
10, e di indebolire e por-
in serie difflcolta il mo-
lento di liberazione na-

Miale. Risulterebbe di-
inuita la possibility per 
socialismo di esercitare 

la influenza sempre piu 
inde sul corso degli av-
limenti internazionali e 

Ha coscienza degli uomi-
Per cid che si riferisce 
movimento e ai singoli 

krtiti, tentativi frazioni-
ici dei cinesi non sareb-
tro bloccati, ma continue-
kbbero ad aver luogo e 

ancora piu ampia-
ente: la quantita, come 

scrifo Togliatti, di-
tnterebbo qualita, «cioi 
tra, generate e consoli-
tta $ci$sione >. Oitre a 
tto questo, gia si profi-

il pericolo che a una 
lione del movimento in 

possano fare seguito 
frazionamenti e 

un ulteriore rafforzarsi di 
tendenze centrifughe ed 
isolazionistiche. • ' 

< '. Sarebbe un errore, se-
condo noi,' non vedere le 
differenze profonde tra le 
division!, • pur cosl gravi, 
esistenti oggi, e una dichia-
rata ed aperta rottura. Se 
si glungesse ad una vera 
e propria scissione tutto 
potrebbe farsi molto piu 
difficile: l'azione di recu-
pero e i contatti con i par
titi che - seguono ora, In 
maggiore o minore misu-
ra, le posizioni cinesi, la 
possibilita di uno sviluppo 
della polemlca e della lot
ta politica in condizioni 
meno aspre, la prospettiva 
di un ritorno a forme di 
collaborazione anche par-
ziale. Assni preoccupanti, 
inoltre, sarebbero le ri-
percussioni di una rottura 
aperta •• sull'unita delle or-
ganizzazioni internazionali 
di massa. 

II secondo pericolo che 
noi vediamo e che una Con-
ferenza < dedicata soltanto 
o in prevalenza alia denun-
cia e alia lotta > contro le 
posizioni cinesi e alia <a-
dozione di formule generali 
rigide > non farebbe com-
piere passi avanti all'esa-
me dei grandi problemi 
che»stanno di fronte al mo
vimento e potrebbe anzi 
spingore i partiti comuni-
sti, specialmente nei pae-
si capitalistici, « nella dire-
zione opposta a quella ne
cessaria, cfoe a chiudersi 
in polerniche interne, di 
natura puramente ideolo
gica, lontane dalla realtd* 
(Promemoria di Yalta). 

Di qui verrebbero osta-
coli e remore alio svilup
po dell'autonomia dei par
titi, intesa questa nel suo 
senso piu sostanziale e pro-
fondo di stimolo alia ricer-
ca. alio sviluppo creativo, 
alia crescita politica di ogni 
partito. 

Negli ultimi tempi, e in 
parte anche in relazione 
con queste nostre preoccu-
pazloni, esponenti autore-
voli di numerosi partiti 
hanno dichiarato che una 
eventuale Conferenza non 
dovra essere chiamata a 
pronunciare c condanne ge
nerali >, ne dovra € sco-
municare » o « espellere » 
nessuno dal movimento ep-
munista intemazionale. Sa
rebbe giusto percio, secon
do queste dichiarazioni, ri-
tenere che con la Conferen
za si andrebbe necessaria-
mente ad un aggravamento 
delle divergenze e alia scis
sione. 

Si afferma, inoltre, che 
al centro della Conferenza 
dovrebbero essere posti i 
problemi di una « elabora-
zione positiva > e la ricerca 
« di tutto ci6 che pud uni-
re e non dividere> il mo
vimento. Viene infine ge-
neralmente esclusa la e-
ventualita che si ritorni a 
forme di organizzazione 
centralizzata del movi
mento e che dalla Confe
renza possa in qualche mo-
do uscire limitata l'auto-
nomia dei singoli partiti. 

Credo che dobbiamo ac-
cogliere positivamente tut-
te queste dichiarazioni, co
me pure altre proposte con
crete che sono state for
mulate recentemente dai 
dirigenti di alcuni parti
ti: ad esempio la proposta 
che eventuali document! 
siano sottoposti preventiva-
mente alia discussione e 
approvazione di tutti i par
titi, e dibattuti anche al-
l'interno di ogni partito. 
Positivo e anche il fatto 
che un grande numero di 
partiti si sia dichiarato fa-
vorevole non solo alia in-
tensificazione dei rapporti 
bilaterali, ma anche alia 
organizzazione di incontri 
regional! e a gruppi, pure 
attribuendo importanza 
primaria alia Conferenza 
intemazionale. 

Ci si chiede perche, no-
nostante tutte queste di
chiarazioni, noi mantenia-
mo le nostre preoccupa-
zioni e le nostre riserve. 
Vi e anche chi afferma che 
in tal raodo noi dimostre-
remmo una certa mancan-
za di ftducia nelle assicu-
razioni e nelle intenzioni 
di altri partiti. Rispondia-
mo che i nostri dubbi, le 
nostre preoccupazioni, oi
tre che da certe formula
zioni che si muovono in 
senso opposto a quello ri-
cordato, vengono dal fatto 
che noi riteniamo che la 
logica stessa delle cose, al 
di la delle intenzioni, pos
sa spingere una Conferen
za a sbocchi negativi. 

E* evidente, per esempio, 
che il pericolo di una scis
sione viene non da deli
berate intenzioni di qual-
cuno, ma dalla gravita stes
sa dei contrasti e dal fat
to che alia Conferenza non 
parteciperanno, quasi cer-
tamente, il partito cinese 
ed altri partiti. Deploria-
mo anche noi. evidente-
mente, la posizione che il 
partito cinese ha preso sul
la Conferenza, il suo pro-
posito di aggravare la ten-
sione e di rinviare alle ca-
lende greche un serio e re-
sponsabile confronto del
le posizioni. Siamo anche 
noi convinti che la convo
cazione di una Conferen
za mondiale dei partiti co-
munisti non pud dipende-
re dalla volonta di un so
lo partito fosse pure que
sto il partito cinese. Ma 
qui non si tratta di risol-
vere una questione di dirit-
to o di emettere un giudi-
zio morale. Considerate le 
cose dal punto di vista po

litico, una Conferenza che 
si riunisca senza la par-
tecipazione del partito ci
nese e di altri partiti non 
pud non essere considera.-
t a u n fatto assai grave e 
pericoloso e noi riteniamo 
che si deve fare tutto il 
possibile per evitare • di 
giungere a questo sbocco. 

Anche per cid che si ri
ferisce alle possibilita, in 
una ' conferenza convocata 
nel momento attuale, dl 
procedere proficuamente 
all'esame di una serie di 
grandi problemi che oggi 
sono aperti, non basta af
ferma re che questo e pre-
cisamente cid che si do-
vrebbe fare. La constata-
zione che noi facciamo, e 
che difflcilmente pud es
sere contestata, e che e 
mancato e manca tuttora, 
per raggiungere un risul-
tato reale in questa dire-
zione, un lavoro adeguato 
di preparazione e di ma-
turazione. E* evidente per 
esempio, che una Confe
renza che si limitasse a 
riconfermare la piattafor-
ma delle Conferenze del 
1937 e del 1960, senza cor-
reggerne i punti che ap-
paiono limitati e superati 
e senza approfondire se-
riamente una serie di pro
blemi nuovi, sarebbe da 
considerare del tutto in-
sufficiente e di assai dub-
bia utilita. -

Restano infine le nostre 
preoccupazioni per Pauto-
nomia, nel senso che ho 
prima precisato e per le 
conseguenze che troppo ri
gide formulazioni e con-
trapposizioni potrebbero 
avere anche nella vita in
terna dei singoli partiti. 
Non dimentichiamo, nep-
pure sotto questo punto di 
vista, le conseguenze che 
ebbe in molti paesi la ri-
soluzione del 1948 sulla 
Jugoslavia. 

Ci si chiede ancora che 
cosa si dovrebbe dunque 
fare, secondo noi, in luo
go della Conferenza: at-
tendere, restare passivi? 
Non e questa, e tutti lo 
sanno. la linea che noi pro-
poniamo. Abbiamo invece 
proposto che la discussio
ne, la polemica, la lotta 
ideologica per respingere 
le posizioni cinesi e per 
limitare la loro influenza 
vengano continuate e in-
tensificate tanto su scala 
intemazionale quanto da 
parte dei singoli partiti, la 
grande maggioranza dei 
quali, del resto, si e schie-
rata contro le tesi cinesi e 
le combatte senza aspetta-
re la convocazione della 
Conferenza. Abbiamo pro
posto che i partiti che con-
dannano le posizioni cinesi 
si diario aiuto reciproco in 
questa discussione e in que
sta lotta e noi siamo pron-
ti, per esempio, a collabo-
rare a misure che vengano 
studiate per aiutare quei 
settori del movimento che 
si trovino in particolare 
difflcolta. Abbiamo propo
sto. soprattutto. che siano 
sviluppati su larga scala 
gli scambi e le esperienze 
e i contatti fra i partiti; 
abbiamo proposto la con-
vocazioni di riunioni col-
lettive dedicate alio studio 
di problemi comuni a un 
certo numero di partiti e 
fra queste, come e scritto 
nel Promemoria. un < in-
contro intemazionale, con
vocata da alcuni partiti 
comunisti occidentali, con 
un'ampia sfera di rappre-
sentanti dei paesi demo-
cratici del terzo mondo e 
dei loro movimenti pro
gressiva per elaborare una 
concreta linea di coopera-
zione e di aiuto a questi 
movimenti». Tutte que
ste proposte, ed altre che 
potrebbero essere studiate, 
non escludevano e non e-
scludono che si possa giun
gere, dopo un certo tempo, 
a tenere una Conferenza 
intemazionale. Non si trat
ta di rinunciare al princi
pio e alia proposta della 
Conferenza. ' Quello che 
noi proponiamo, invece, e 
un piano, un metodo e 
dei temi che tendano a 
dare una determinata im-
postazione e organizzazio
ne a tutto il lavoro che 
dovrebbe essere compiuto 
nel prossimo periodo, pre-
parando cost anche condi
zioni nelle quali una e-
ventuale Conferenza possa 
avere luogo con esito po
sitivo • 

La Commissfone 
preparatoria 

del 15 dicembre 
Dalle considerazioni che 

abbiamo fatto risulta a 
quali orientamenti dovreb
be essere ispirata la nostra 
partecipazione ai lavori 
della Commissione prepa-
ratoria. Sono chtare le ra-
gioni per cui, nonostante 
le nostre riserve sulla Con
ferenza. la Direzione pro
pone che questa parteci
pazione venga decisa, qua-
lora la convocazione della 
Commissione sia mantenu-
ta Oltre al fatto, di cui si 
deve tener conto, che vi 
e oramai una maggioran
za dei partiti che si e di-
chiarata a favore di que
sta ri union e, la nostra par
tecipazione ci sembra coe-
rente con tutta la posizio
ne nostra che e stata e 
vuol rimanere una posi
zione di presenza e di ira-
pegno attivo e response-
bile in tutta la situazione 
del movimento comunista 
e in tutte le sedi che of-

al 

If* 
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frono occasioni di contat-
to e di dibattito con gli al
tri partiti. • ' »' ' 
' .Infine, noi crediamo che 
esistono oggi • possibilita 

f ierche anche i n u n incpn-
ro di questo tipb; possano 

aver luogo un franco esa-
me della situazione e una 
ricerca comune intorno ai 
modi per mlgliorarla. 

• E' chiaro,' perd,' che la 
nostra presenza alia Com
missione non significa che 
noi consideriamo ormai 
decisa la convocazione del
la Conferenza e che noi vi 
parteciperemo. / Andiamo 
alia Commissione, anzi, 
perche la consideriamo co
me una occasione di con-
sultazlone tra un gruppo 
importante di partiti (e 
fra questi ed altri partiti 
che non vi prendono par
te) per esaminare se, quan-
do e come una Conferenza 
intemazionale dovra esse
re convocata e preparata. 

Questo fatto sarebbe tale 
da cambiare notevolmente 
tutta la situazione qua
le si poteva presentare fl-
no ad alcuni mesi fa. 
Imporrebbe percid la ne-
cessita di esaminarne a 
fondo tutte le conseguenze 
e di studiare quali passi 
dovranno essere compiu-
ti per evitare rotture piu 
gravi e per creare le con
dizioni di un comune la
voro costruttivo di tutti i 
partiti. Nel promempria 
per esempio, viene formu-
lata la proposta di un in-
vio di una delegazione 
« composta dai rappresen-
tanti di alcuni partiti, che 
esponga ai compagni cine
si il nostro proposito di es
sere uniti e collaborare nel
la lotta contro il nemico 
comune e ponga loro il pro-
blema di trovare la via del
la forma concreta di que
sta collaborazione >. La 
proposta e precisa, ma in 
ogni caso & evidente che 
il problema di un contatto 
con il PCC e con altri par
titi che siano assenti dal
la Conferenza do^ra esse
re posto e risolto. 

Circa gli sviluppr- suc-
cessivi dei lavori del
la Commissione, e molto 
difficile fare ora delle pre-
visioni. Questi sviluppi, 
infatti, dipenderanno • in 
grande misura proprio dal 
modo con cui potranno es
sere ' risolte le questioni 
preliminari di cui ho par-
lato. Per cid che si riferi
sce al metodo di lavoro, e 
chiaro per esempio, che noi 
insisteremo per un tipo di 
lavoro molto articolato e 
aperto tanto per cid che si 
riferisce alle < discussioni 
sui diversi gruppi di pro
blemi quanto per cid che si 
riferisce alia necessita di 
mantenere sempre un con
tatto e una consultazione 
anche con i partiti che non 
fanno parte o non parteci-
pino alia Commissione. In 
ogni caso, saranno gli or-
gani dirigenti del nostro 
partito che dovranno esse
re investiti di eventuali de-
cisioni impegnative. 

Accanto a determinati 
pericoli che abbiamo ri-
cordato d e v o n o essere 
anche considerati i due 
aspetti positivi che sono 
venuti fuori. In primo luo
go questi aspetti positivi 
vengono fuori da determi
nate posizioni gia ricor-
date che hanno assunto re
centemente tutta una se
rie di partiti per cid che 
si riferisce alia impostazio-
ne della Commissione e 
della Conferenza. Queste 
posizioni, anche se non so
no uguali alle nostre, pre-
sentano con esse molti pun
ti di contatto. II secondo 
aspetto positivo e dato dal 
fatto - che il prestigio del 
nostro Partito e oggi piu 
grande che nel passato e 
assai diffuso e il riconosci-
mento del valore delle 
posizioni e istanze che noi 
difendiamo. 

/ contatti 
con gli altri partiti 

comunisti 
e lo sviluppo 
del dibattito 

nellm nostre file 
Ultima questione da esa

minare e quella dell'attivi-
ta che pud essere s volt a 
dal partito nei prossimi 
due, tre mesi anche in vi
sta della nostra partecipa
zione ai lavori della Com
missione preparatoria. An-
zitutto e necessario svilup-
pare Telaborazione e la ri
cerca per approfondire me* 
glio determinati problemi 
prendendo per base la te-
matica e le indicazioni pro
poste nel Promemoria del 
compagno Togliatti. Un 
gruppo di compagni e stato 
incaricato dalla Segreteria 
di awiare questo lavoro, 
ma bisognera pre vedere su 
questo terreno anche un 
impegno dei nostri organi 
di stampa, delle nostre ri-
viste e la collaborazione 
di altri compagni. 

II secondo campo di la
voro e dato dai con tat t' 
con altri partiti comunisti 
e anche con forze progres
sive di altri paesi. Negli 
ultimi due, tre mesi, oltre 
agli scambi di opinione che 
si sono avuti con alcune de-
legazioni presenti ai fune-

. *!.£$m i k f t ^ ' t -

centra le 
rali del compagno Togliat
ti, vi sono stati incontri di 
nostre delegazioni con 
i compagni dell'Ungheria, 
della Cecoslovaccbia,e del
la .Romania; il compagno 
Serenl ha preso parte • al 
convegno indetto a Berli-
no dalla rivista < Proble
mi della pace e del sociali
smo »; il compagno Grup
pi ad un analogo convegno 
tenuto a Mosca per inizia-
tiva dell'Istituto sovietico 
di economia mondiale. Pre-
cedentemente il compagno 
Sandri aveva preso contat
to con diversi partiti co
munisti dell'America La-
tina; il compagno Ledda si 
era recato nel Mali e in 
Guinea, da dove ha porta-
to l'invito delle organiz-
zazion) dirigenti di questi 
due paesi per uno scambio 
di delegazioni; altri brevi 
contatti hanno avuto luo
go con alcuni partiti dei 
paesi delPEuropa occiden-
tale. 

Per le prossime settima-
ne dobbiamo prevedere an-
zitutto la continuazione e 
lo sviluppo di quelle con
versazioni con i compagni 
sovietici che ' i l compagno 
Togliatti stava per iniziare 
e per le guali aveva redat-
to il suo memoriale E' 
stato gia concordato con i 
compagni sovietici che que
ste conversazioni avranno 
luogo prossimamente. Una 
delegazione del Partito do
vrebbe inoltre recarsi nel
la RDT su invito del CC 
della SED. Anche con i 
compagni dirigenti del Par
tito comunista francese vi 
saranno certamente nuovi 
contatti, alio scopo di mi-
gliorare la comprensione 
e la collaborazione fra i due 
partiti. E* previsto anche 
che nel corso dell'autunno, 
su proposta del partito bel-
ga alia quale hanno gia ade-
rito tutti i partiti interes-
sati, abbia < luogo un in-
contro di partiti che ope-
rano nelParea del MEC, 
per esaminare alcuni aspet
ti concreti del coordina-
mento della loro lotta. Una 
delegazione del nostro par
tito dovrabbe inoltre re
carsi a Cuba, su invito del 
partito cubano, in una da
ta > da concordarsi. Per 
quanto riguarda i contat

t i con forze democratiche 
e progressive non apparte-
nenti al campo dei partiti 
comunisti, il fatto piu im
portante e costituito dalla 
venuta in Italia di una de
legazione del FLN che re-
stituisce < la visita di una 
delegazione nostra, diretta 
dal compagno Longo, che 
si reed in Algeria l'anno 
passato. , 

Terzo e ultimo aspetto 
dell'attivita che dovra es
sere svolta rielle prossime 
settimane, e la continua
zione del dibattito nelle 
organizzazioni del partito 
e sulla nostra stampa e, in 
relazione ad ' esso, lo svi
luppo della importante di
scussione che e in atto con 
le altre forze operaie, so-
cialiste e democratiche del 
nostro Paese. Anche nel
la campagna elettorale que
sti temi dovranno * essere 
efficacemente inseriti, tan
to per illustrare ampia-
mente le nostre posizioni 
alle grandi masse quanto 
per respingere le specula-
zioni anticomuniste. 

Sul rapporto del compa
gno Berlinguer si e svilup-
pato il dibattito. nel corso 
del quale hanno preso la 
parola i compagni Giuliano 
Pajetta, Paolicchi, Gruppi, 
Pistillo, Barca. Ingrao, Ali-
cata, quindi .vi sono state 
le conclusion! di Berlin
guer. Ecco i resoconti. 

G. PAJETTA 
L'intervento del compa

gno G. Pajetta e dedicato ad 
approfondire il tema dei 
rapporti nostri con gli al
tri partiti socialisti, social-
democratici ed operai che 
operano in Europa, in 
Africa, nell'America Lati-
na. « Una unita articolata 
— egli sostiene — una uni
ta nella diversita secondo 
una felice espressione da 
noi gia adottata in nume
rosi document! ufflciali ci 
consente un allargamento 
ed un arricchimento di 
questi rapporti». A tal 
proposito egli ha portato 
esempi dei nostri rapporti 
di amicizia e di collabora
zione con l'FLN e dei no
stri contatti con laburisti, 
SFIO, il partito democra-
tico della Somalia, il par-' 
tito governativo del Ma-
rocco ecc. < Noi ci muo-
viamo insomma nell'area 
intemazionale senza pre-
venzioni e chiusure di nes-
sun tipo, ma anche senza 
la presunzione di essere o 
voler diventare capofila di 
una sorta di terza forza 
nello schieramento inter-
nazionale. Cid che e impor
tante in questi contatti e 
di porta re avanti la nostra 
linea, senza interferire 
nella attivita degli altri 
partiti comunisti e nei rap
porti che ognuno di essi, 
nel proprio paese, mantie-
ne con le forze con le quali 
noi prendiamo contatto >. 

Dopo aver lamentato la* 
diminuzione dello scambio 
di opinioni e di esperienze 
con alcuni del partiti che 
aderiscono alle tesi dei 
compagni cinesi, il compa

gno Pajetta ha sottolineato 
la necessita di un nostro 
contributo di studio e di 
elaborazione i sui »grandi 
temi in discussione -a li.-
vello' intemazionale. Tra 
questi temi, egli ne ha in-
indicato alcuni attorno ai 
quali, in particolare, occor-
re concentrare la nostra 
attenzione: il MEC, la so-
cialdemocrazia nei paesi 
dell'Europa occidentale, la 
evoluzione delle forze poli-
tiche e sociali nella zona 
del Mediterraneo, lo svi
luppo dei partiti democri-
stlani neirAmerica Latina. 
Egli ha preannunciato al
cune iniziative gia assunte 
in questa direzione (viaggi 
di studio, seminari a ca-
rattere intemazionale) al 
fine di dare forma piu or-
ganica a queste ricerche. 
Sulla base di questi nsul-
tati, infine. sara opportuno 
proporre adeguate inizia
tive anche agli altri partiti 
comunisti. 

PAOLICCHI 
II compagno Paolicchi 

ha lamentato la insuffi-
cienza della analisi conte-
nuta nel rapporto intro-
duttivo a proposito dello 
stato del movimento co
munista ed operaio a li-
vello intemazionale. < II 
rapporto sembra dominato 
dalla preoccupazione della 
scissione — ha detto il 
compagno Paolicchi — Ma 
questa scissione in realta 
e gia in atto >. Egli ha in
dicate quindi uno dei mo-
tivi che a suo avviso 6 a 
base della insufflcienza 
dell'analisi, lo scarso ap-
profondimento cioe^di a l - ' 
cune prese di posizione di 
altri partiti: tra queste. la 
seconda dichiarazione del-
l'Avana (cui e stato dato 
da parte nostra insuffi-
ciente adesione ed appog-
gio). o la dichiarazione del 
gennaio del partito comu
nista rumeno (fondamen-
tale ai fini di una mag
giore comprensione dello 
stato del movimento ope
raio). «Su tutti i proble
mi posti da questi docu
men t — ha detto il com
pagno Paolichi — occorre 
condurre avanti la nostra 
ricerca e la nostra inizia-
tiva, tiscendo dalla ripeti-
zione di considerazioni di 
ordine puramente metodo-
logico >. 

Di questa ricerca il com
pagno Paolicchi ha indi-
cato un filone nella defi-
nizione ed approfondi-
mento del fenomeno dello 
« stalinismo », che non pud 
essere ricondotto, egli ha 
affermato, a un mero er
rore a un fatto casuale a 

, un fenomeno c tipicamen-
te russo» all'abbandono 
delle norme del leninismo, 
ma va invece definito co
me una effettiva corren-
te del movimento ope
raio intemazionale (con 
un suo complesso di idee, 
di strumenti. di visione 
strategica), come il pro-
dotto sociale di tutto un 
periodo della storia con-
temporanea. Cosi concepi-
to si pud rilevare che lo 
stalinismo appare come 
frutto della reazione mon
diale contro la rivoluzio-
ne socialista. della sconfit-
ta e del fallimento delle 
rivoluzioni negli altri pae
si europei. della contrad-
dizione tra la costruzione 
del socialismo in URSS e 
lo sviluppo del movimento 
nel mondo. 

Il compagno Paolicchi, 
ha sostenuto quindi che lo 
stato attuale del movimen
to. e conseguenza del pre-
valere dello stalinismo co
me tendenza. e che la crisi 
dej metodi ed idee dello 
stalinismo si e iniziata gia 
prima del XX Congresso. 

Alia luce di queste con
siderazioni. il compagno 
Paolicchi ha sostenuto la 
necessita di una azione au-
tonoma piu incisiva e coe-
rente del PCI uscendo dal
la posizione, che egli defi-. 
nisce di « appoggio critico > 
alle tesi soviet iche. posizio
ne oggi insufficiente per 
portare avanti una nuova 
elaborazione sui grandi te
mi propostici dalla situa
zione intemazionale. piu 
che mai aperta alle possi
bilita di iniziativa del mo
vimento. 

GRUPPI 
Con le sue osservazioni 

sulla gravita ' della situa
zione intemazionale, To
gliatti ci ha dato una pre-
ziosa indicazione su un 
fenomeno che non era sta
to da noi valutato in tutta 
la sua importanza. Non si 
era cibe avvertito a suffi-
cienza il significato che ha 
— quali che possano essere 
i risultati delle elezioni a-
mericane — la presenza di 
un oltranzista come Gold-
water alia testa del partito 
repubblicano degli Stati 
Uniti. Questo fatto rivela 
una crisi profonda della 
societa americana, che ri-
sale alia crisi della politica 
estera di Dulles e si intrec-
cia con processi interni 
nuovi. quali 1'emancipazio-
ne dei negri e l 'awento di 
nuovi gruppi di borghesia 
nell'ovest del paese. Pre-
zioso e i] legame tracciato 
da Togliatti fra questa ana
lisi e i problemi dell'unita 
del nostro movimento. Ntl-

la polemica contro i cinesi 
non si pud perdere di vista 
che, pur se gli errori da 
loro commessi sono mplto 
gravi, si tratta sempre di 
processi che si proqucono 
nel seno di un movimento 

_antimperialista. < • -
Dobbiamo approfondire 

l'analisi delle cause • che 
hanno portato a quegli er
rori: comprendere meglio, 
per esempio, il rapporto fra 
rivoluzione socialista e ri-
voluzione nazionale cosl co
me si 6 storicamente deter
minate in Cina. La preoc
cupazione dell'unita deve 
guidarci anche alia riunio-
ne che si terra a Mosca in 
dicembre. Molti partiti 
danno l'assicurazione che 
non si lanceranno scomu-
niche. Ma il contenuto al 
convegno rischia di essere 
ugualmente limitato alia 
denuncia anticinese per via 
dei difetti che ci sono stati 
nella sua preparazione. Le 
nostre obiezioni alia con
ferenza vanno ripetute. I 
nostri argomenti vanno an
cora sostenuti proprio per 
dare maggiore efflcacia alia 
critica delle posizioni cine
si. Gruppi propone che ol
tre a riunioni fra gruppi di 
partiti si tengano riunioni 
internazionali di specialisti 
su determinati problemi. 

All'incontro di dicembre 
non devono essere elusi i 
problemi che vennero la-
sciati aperti dalle prece
den t conferenze interna
zionali del movimento. 
Quello che non si pud ac-
cettare e invece il princi
pio di una maggioranza 
che pud far rispettare le 
sue decisioni alia minoran-
za: valido quando esisteva 
una organizzazione inter-
nazionale, tale principio 
non pud piu esserlo oggi, 
quando significherebbe una 
limitazione all' autonomia 
dei partiti. Gruppi dichia-
ra perd, a proposito di ta-
lune formulazioni di Pao
licchi, come non ci sia e 
non ci debba essere con-
traddizione, nella nostra 
politica fra affermazione 
della autonomia e la lotta 
per una nuova unita del 
movimento comunista in
temazionale. 

PISTILLO 
Il rapporto di Berlin

guer rappresenta una con-
ferma e un aggiornamen-
to della nostra linea cosi 
come si e delineata in que
sti anni. Giusta e la piat-
taforma con cui noi andia
mo alia riunione di di
cembre. La nostra posi
zione va incontro alio sta
to d'animo delle masse co
me e apparso dalle rea-
zioni al promemoria di To
gliatti. Che cosa ci e stato 
chiesto, infatti dai lavo-
ratori. dai compagni? In-
nanzitutto, di non compro-
mettere definitivamente la 
unita del movimento, che 
e condizione di vittoria 
suirimperialismo. Poi che 
il nostro partito col suo 
prestigio svolgesse un'azio-
ne propria ' per garantire, 
in forme nuove, tale uni
ta. Quindi ancora che le 
posizioni cinesi fossero 
combattute senza ricorre-
re alle scomuniche e sen
za perdere dj vista il va
lore della rivoluzione ci
nese e l'influenza che essa 
ha esercitato e tuttora e-
sercita. Infine che la no
stra via nazionale al socia
lismo significasse per noi 
piu internazionalismc e 
non meno internazionali-
smo. Che queste siano le 
aspirazioni delle masse 
che ci seguono e dimo-
strato tanto dal consenso al 
promemoria di Yalta, 
quanto dall'eco avuta da 
certi awenimenti interna
zionali, quali Taggressio-
ne americana nel Tonkino: 
vi fu allora nei compagni 
la preoccupazione che la 
polemica nei movimento 
non offuscasse la necessa
ria manifestazione di soli-
darieta intemazionale an-
timperialisfa. 

La nostra adesione cri
tica alle posizioni sovieti-
che nella polemica con i 
cinesi e come quella che noi 
portammo alle posizioni 
del XX e del XXII Con
gresso del PCUS. Pur con 
le riserve che possiamo 
avere su certe loro mani
festazioni, partiamo dalla 
considerazione che quelle 
posizioni fanno ' parte di 
una Iinea sostanzialmente 
giusta che noi abbiamo 
approvato ed approviamo. 
Tale adesione critica si
gnifica che noi vogliamo 
dare e diamo a quella li
nea il contributo di una 
nostra elaborazione che de
ve servire ad assicurarne 
raffermazione. Per questo 
il nostro partito. secondo 
Tinsegnamento di Togliatti. 
non si e mai posto e mai 
sj porra sul terreno di giu-
dicare tutto e tutti, ma pur 
criticando metodi e atteg-
giamenti usati nel corso 
dell'attuale lotta politica 
nel movimento operaio e 
comunista intemazionale, 
compie, nello stesso tem
po. una chiara scelta poli
tica e da un suo contributo 
positivo nell'attuale diffici
le situazione. 

In conclusione Pistillo 
sottolinea l a < necessita di 
dissipare — come si fa nel 
rapporto di Berlinguer — 
gli eventuali equivoci che 
possono essersi manifesta-
ti, sia airestero che all'in-

terno, attorno alia nostra 
posizione, affinche essa ab
bia sempre la piu larga a-
desione dei nostri lavo-
.ratori. e, sia giustamente 
valutata in tutto il movi
mento operaio e comunista 
intemazionale. 

BARCA 
Relativamente al metodo 

e alle posizioni che dobbia
mo assumere si dichiara 
d'accordo con le Indicazio
ni contenute nel rapporto 
di Berlinguer. Occorre sen
za dubbio tener conto che 
nella fase preparatoria del
la conferenza prevarranno 
le questioni di metodo, di 
procedura e di impostazio-
ne generale. Sono valide a 
questo proposito le indica
zioni riprese dalla rela
zione del compagno Berlin
guer, e cioe la necessita di 
tenere conto dei pericoli 
della situazione intemazio
nale e l'esigenza di fronteg-
giarli unitariamente; l'esi
genza di combattere le po
sizioni dei cinesi non con le 
parole ne con le formule, 
ne con scomuniche ma con 
iniziative politiche e cioe 
con fatti che si muovano 
nella giusta direzione; la 
esigenza che tutto cid aiuti 
a far passi in avanti nella 
conoscenza della realta e ad 
adeguarsi ai mutamenti del
la realta; l'esigenza di sta-
bilire un giusto rapporto tra 
autonomia e unita come 
condizione per una nuova 
unita. 

Cid premesso pone que
sta questione: tenendo con
to di qufi temi generali non 
dobbiamo anche — nel pre-
pararci alia prossima riu
nione della Commissione 
preparatoria della Confe
renza — lavorare per pro
porre al dibattito alcuni te
mi che non siano soltanto 
quelli generali all'unita del 
movimento e del metodo 
necessario a rafforzarla? II 
compagno Togliatti nel suo 
memoriale ne ha indicati. 
esemplificando, tre: 1) il 
problema della liberta e, 
collegati con questo pro
blema, i problemi dello 
Stato. della liberta religio-
sa ed altre questioni con-
nesse; 2) il problema della 
programma7ione e quindi 
del nesso che esiste tra es
so, il problema della liberta 
e lo stesso problema del
la collaborazione economi-
ca intemazionale; 3) i pro
blemi che riguardano il 
€ terzo mondo >. Togliatti 
ha indicato questi temi a 
titolo di esemplificazione di 
problemi il cui approfondi-
mento condiziona lo stesso 
sviluppo del nostro movi
mento, la stessa ricerca di 
una nuova unita. E appun-
to nella indicazione di que
sta problematica e la for
za del memoriale di Yalta 
ed una delle ragioni della 
eco che esso ha avuto nel 
mondo. 

Si pud obiettare che su 
alcuni temi particolari esi
stono diversita nei livelli 
di elaborazione acquisiti 
nelle varie parti del mo
vimento operaio e che di 
qui derivino rischi nel por-
re tali temi in discussione 
in questo momento. Ma 
dobbiamo avere presente 
che esistono anche rischi, 
se non altro di chiusura in
terna, se nella discussione 
prenderanno rilievo soltan
to questioni poste in termi
ni di astratta autonomia o 
di astratta unita, vale a di
re problemi posti non in ri-
ferimento a problemi con
creti aperti oggi e sui quali 
misurare l'autonoma capa-
cita di contributo dei vari 
partiti a soluzioni capaci di 
portare ad una unita piu 
vasta di quella di ieri. 

INGRAO 
Ingrao dichiara di essere 

d'accordo con il rapporto 
di Berlinguer e in partico
lare con il rifiuto con qual-
siasi interpretazione che 
presenti la linea, da noi se-
guita nella controversia 
apertasi nel movimento co
munista, come una linea di 
neutrality e di indifferen-
za. La nostra posizione e 
stata di presenza e di in-
tervento e diretta sempre 
a dare un contributo posi
tivo alia costruzione di una 
nuova unita. Occorre sotto-
lineare con forza questo 
punto perche si presentano 
oggi posizioni che tendono 
a non vedere tale carattere 
e soprattutto a non vedere 
il nesso che per noi esiste 
fra autonomia del partito e 
unita del movimento comu
nista iriternazionale. Ingrao 
si riferisce a questo punto 
alia posizione del compa
gno De Martino, che criti
ca i comunisti italiani per 
il fatto che essi non dareb-
bero un appoggio totale e 
pieno alia lotta dei compa
gni sovietici contro le posi
zioni dogmatiche dei cinesi. 
Ingrao trova strano che 
questa critica venga pro
prio da chi ha sempre ac-
cusato il PCI di avere una 
posizione acritica . nei ri-
guardi dellTJRSS. Ma lo 
sbaglio grosso di De Mar
tino e un altro, e sta nel 
fatto che egli non vede che 
la nostra linea non e stata 
solo quella di proporre un 
deterroinato metodo di di
scussione tra i partiti co

munisti; il nostro interven-
to nel dibattito del movi
mento comunista d mosso 
da posizioni di sostanza e 
•in concreto e mosso dai te
mi e dai contenuti rinno-
Vatori'espressi dal XX Con
gresso per affront are, alia 
luce di quella linea, i pro
blemi nuovi e cercare ad 
essi delle risposte. Quindi 
noi non siamo stati neutra-
li ma ci siamo impegnati 
in un appoggio sostanzialo 
alia linea rinnovatrice del 
Congresso: non gia un ap
poggio formale e acritico, 
ma uno sforzo di portare 
un contributo positivo, con
creto, creativo, alio svilup
po di una nuova strategia. 
E anche in nome di que
sta esigenza noi abbiamo 
sottolineato la necessita 
dell'autonomia di ogni par
tito comunista. 
' Qui 6 la risposta che dia

mo anche ad alcuni par
titi fratelli che ci chiedo-
no come mai noi ponia-
mo cosi fortemente 1'ac-
cento sulla autonomia pro
prio oggi che si piesenta 
cosl forte il problema del
la unita del movimento co
munista Noi vogliamo la 
autonomia come elemento 
e condizione di una nuo
va unita. L'unita del no
stro movimento non pud 
ridursi solo ad ntti di pro
paganda oppure a mani
festazioni generiche di so-
lidarieta: se fosse solo que
sto noi farenimo un passo 
indietro neU'internaziona-
lismo. Costruire una nuo
va unita significa creare 
le condizioni e le basi di 
una lotta comune per il so
cialismo: una lotta quale 
si presenta nel 1964. nelle 
dimensioni mondiali che ha 
assunto il movimento, 
avendo di fronte una gran
de varieta di situazioni: 
una lotta cioe che espri-
ma unn strategia artico
lata nelle vie nazionali al 
socialismo. Questo tipo di 
unita richiede l'autonomia 
dei singoli partiti: autono
mia non solo formale ma 
sostanziale, intesa non solo 
come indipendenza (dirit-
to di ogni partito di de-
cidere da s6 della sua po
litica) ma come capacita 
di ogni partito di elabo
rare una propria visione 
e un contributo alia stra
tegia comune. Percid — ha 
detto Ingrao — abbiamo 
bisogno non solo dell'au-
tonomia del nostro partito 
ma di quella degli altri par
titi per capire meglio, in 
questa luce, la ndstra lot
ta e la lotta comune. Au
tonomia per l'unita, dun
que. 

Questo nesso — ha detto 
Ingrao — io non l'ho av
vertito nelle cose dette dal 
compagno Paolicchi; in lui 
non ho sentito la consape-
volezza che l'autonomia e 
un elemento per costruire 
un movimento unitario di 
forze reali che lottino per 
il socialismo. E' giustissima 
la esigenza che chiede una 
visione critica della realta. 
Una visione critica signifi
ca appunto nozione delle 
forze reali che agiscono 
nella societa, della loro di-
namica e degli elementi po
sitivi che esse portano con 
se per innestare su di essi 
la nostra azione trasforma-
trice. L'autonomia deve 
quindi servirci non a iso-
larci o a isterilirci in pro-
clamazioni astratte, ma a 
comprendere la dinamica 
del mondo e ad innestare 
su di essa la nostra azione. 
Percid l'autonomia per noi 
e volonta di presenza uni-
taria nel movimento comu
nista intemazionale, e for
za che ' il nostro partito 
vuole utilizzare per costrui
re con tutto il movimento 
una lotta generale ed effi-
cace. 

Perche ci siamo mossi 
sempre con grande senso 
di responsabilita nei no
stri giudizi sui paesi socia
listi e sull'azione dei par
titi fratelli? Solo per pru-
denza o per diplomazia? 
No. Noi abbiamo cercato 
di non dimenticare mai e 
di non far dimenticare al
le masse i grandi valor! ri-
voluzionari che si esprime-
vano in queste forze. pur 
tra errori o ritardi. E ab
biamo sempre inserito le 
nostre osservazioni criti-
che in questa visione in 
modo da trarne un contri
buto positivo, che si collo-
casse all'interno di una 
battaglia rivoluzionaria. 

Cosi fu anche nel 1996. 
Pud darsi ' che nel 1956 
noi non sottolineassimo 
elementi e fatti, che altri 
sottolined, ma noi sapem-
mo mantenere il nesso fra 
la critica agli errori e il 
significato, il valore,' il 
posto che il mondo comu
nista aveva nella dinamica 
reale del mondo attuale. 
Questo non seppe fare il 
PSI e tutta la sua colloca-
zione nella lotta ne fu di-
storta. Se la «memoria > 
di Yalta ha avuto un'eco 
cosi grande nei paesi so
cialisti e in tutto il movi
mento comunista questo e 
anche perch£ essa veniva 
da un uomo e da una for
za che non avevano mai 
smarrito certi valori. Que
sta nostra capacita di col-
locare il nostro contributo 
autonomo nel l ' arco def 
movimento comunista mon
diale e una forza del no
stro partito da non per
dere. Chi ci chiede in 
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