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U 4 LONGO A «STERN» 
II significato del Promemoria di Yalta - Rimane valida I'opinione di Togliafti sulle origini del culto della personalitd - La questione della coesistenza 
pacifica - Coscienza religiosa e rinnovamento democratic*) - I I rapporto tra riforme di struttura e avanzata verso il socialismo - Necessaria un'azione 
a livedo europeo per contrastare la politico del grande capitale finanziario - II riconoscimento della R.D.T. e un accordo fra i due Stati tedeschi 

JL'on. Luigi Longo, Segretario generale del PCI, ha con-
[cesso la seguente Intervlsta al settimanale di Amburgo 
{« Stern », che la pubbllca rlassunta nel numero di oggi: 

I Lel e cresciuto nel Partlto 
• comunista Itallano ed e og

gi II tuo maiilmo dirigente. 
Quail sono state le sue reazio-
nl perconali quando ha appreso 
della caduta dl Krusciov? 

"̂— Le mie reazioni personal!, 
-^ell'apprendere la notizia della so-
fctituzione del compagno Krusciov 
[alia testa del partito e del governo 
LleirUnione sovietica sono state: di 
porpresa per l'improvvisa decisio-

le che mutava la direzione dei due 
.nassimi organismi dirigenti della 
societa sovietica; di preoccupazio-
ne per il significato che questi mu-
tamenti potevano avere in rapporto 
"igli ~ indirizzi fondamentali della 
politica promossa e portata' avanti 
dal compagno Krusciov (coesisten-
ra pacifica, vie nazionali d'accesso 
i l socialismo, rinnovamento e auto-
lomia dei partiti comunisti, e c c ) ; 
i i critica per il modo con cui si era 
jiunti a questo mutamento, roodo 
the di per se rivelava la persisten-
ia nell'Unione sovietica di quelle 
fimitazioni della informazione, del 
iibattito pubblico e della democra-
tia, che gia aveva rilevato il com
pagno Togliatti nel suo memoriale 
li Yalta. 

2 81 afferma che II memoran-
• dum del suo defunto pre-

decessore, che nell'oplnlone 
pubbllca mondlale e dlventato 
noto come testamento dl Pal* 
mlro Togliatti, abbla contrlbui-
to in note vole mlsura alia ca
duta di Kruaclov. Lo ritlene 
posslbile? 

Questa opinione non e fonda-
fa su nessun fatto oggettivo ed e 
Jvanzata chiaramente a scopo po-
lemico e di deformazione delle no-
itre posizioni. Chi manifesta simile 
ppinione prescinde dalla sostanza 
lelle critiche conteaute nel memo-
iale di Yalta, il quale conferma 
liaramente il nostro pieno appog-

gio alia politica del XX Congresso 
|e l PCUS, di cui Krusciov e stato 
. principale promotore. Nel suo 
lemoriale il compagno Togliatti 
liede non l'arresto, ma lo svilup-

^ pieno e coerente di quella poli-
Sca, « le sue critiche sono rivolte 
ontro i ritardi con cui questa e 
.tata portata avanti in tutto il mo-

pimento comunisHa. -
I Non spettava 'certo a Togliatti rl-
.srcare e giudicare a quali perso-
pe si dovessero far risalire quei ri-
ardi. In ogni caso, risulta chiara-

jiente che il memoriale non si pro-
loneva affatto di individuare re-
_ionsabilita personali, bensl di far 
[rendere coscienza a tutti i partiti, 

anche al • nostro, dei • passi in 
Ivanti che si devono ancora coni-
iere. > > 

Resta la critica contenuta nel 
iemoriale alia convocazione della 
_onferenza internazionale dei par-, 
| t i comunisti. Ma e difficile dire, 
,er il momento, se il fatto della 
tmvocazione della Conferenza sia 
ato un elemento di differenziazio-
. in seno al CC del PCUS, e quin-

_ una ragione dell'avvenuto muta
mento di direzione, anche perche 
imediatamente dopo la sostitu-

j>ne di Krusciov, e stato respon-
kbilmente affermato che i dirigenti 
Ivietici mantengono la decisione di 
invocare la Conferenza interna-
jnale dei partiti comunisti ed ope-

del mondo intero. 

3 perche II memoriale di To-
• gllattl e stato pubblicato 

nella « Pravda», organo del 
partito aovletlco, • non anche 
nolle « Isveztia •, II cui redat-
tore capo eru allora Agiubei? 
Notoriamente tutti i document! 
important! vengono pubblicati 
in ambedue I glornall. 

Non vedo proprio nulla di 
__io in questo fatto, che, anzi, 
pare del tutto nella tradizione 

aella caratteristica dei due quo-
tiani sovietici. La Pravda e l'or-
jio del partito e pubblica tutti 
pocumenti important! del partito 
rietico, anche quelli, naturalmen-
I che si riferiscono all'attivita sta-

e governativa e che appaiono 
_pre anche nelle Isveztia, orga-
del governo. Abitualmente ap-
MIO solo sulla Pravda i docu-
iti e le informazioni stretta-
i te di partito, soprattutto quel-

zli altri partiti fratelli. J 

4 8e si osserva la atoria del 
• Partito eomunitta dell'U-

nlone sovietica • della stessa 
, Unions sovietica si pud affer

ma re che dalla morte di Le
nin tutti I funxlonari del Parti
to morll, uccisi o allontanati 
negli ultimi anni, sono stati 
deffniti, dal loro successori, 
traditori, massacratori (e II 
caso di Stalin) ambizioai di 
potere, egoisti, ecc. e c c . Lei 
crede che tutti questi uomini 
che hanno fatto dell'Unione so
vietica la seconda potenxa del 
mondo meritino tutto queato? 

Nel giudicare gli avvenimen-
le lotte interne che hanno se-

tto la storia del Partito comuni-
dell'Unione sovietica,. non bi-
la mai dimenticare in quali tra-
ie condizioni la Rivoluzione di 
>bre ha potuto trionfare e la 
jne sovietica resistere all'asse-
e airmsidia degli imperialist!, 
;re la opposizione e il sabotag-

(dei nemici interni e avviare la 
:a e gigantesca costmzione del 
ilismo, che ha trasformato dal-
adici il paese, il quale dagli ul-

posti della graduatoria euro-
[e stato portato, in pochi decen-

essere la seconda potenza del 
|do e a sups rare in molti set-

in particolare in quello dello 
ippo della cultura, della scien-

della tecnica (vedi conquista • 
spazio cosmico) gli stessi Sta

ti UnitI d'America. E* stata un'ope-
ra gigantesca, compiuta in condi
zioni estremamente dure e difiici-
li, tra insidie ed ostilita di ogni 
genere, e non si puo certamente 
pretendere che potesse avvenire 
nella calma e nell'ordine di un uf-
ficio studi. Gil slanci entusiasti e 
creativi delle grandi masse e dei 
dirigenti non potevano non accom-
pagnarsi alia massima vigilanza 
contro colpevoli negligenze, errori, 
sabotaggi, tradimenti, che, certa
mente, non mancarono. E' in que
sta clima infuocato che sono potuti 
sorgere sospetti, calunnie, eccessi 
che hanno portato ad accuse infon-
date, a repressioni ingiustificate e 
anche a veri e propri crimini, a,i 
danni di uomini non solo incolpe-
voli, ma persino benemeriti della 
rivoluzione e del socialismo. 

Tengo a sottolineare, in ogni mo
do, che noi comunisti italiani ci 
siamo sempre orientati ad esprime-
re giudizi che sapessero cogliere il 
positivo e il negativo di ogni si-
tuazione e di ogni azione, e soprat
tutto Tintreccio e la dialettica dei 
vari elementi. 

5 Lei ha conoiciuto personal-
• mente II maggtor numero 

dei dirigenti sovietici. Crede 
aeriamente che queste accuse 
aiano fondate? 

— Non posso dare un apprezza-
mento personale su ogni singolo 
caso, anche perch6 mi manca la co-
noscenza dei rispettivi dati di fat
to. Ma credo che la risposta alia 
domanda si possa trovare nel fatto 
che le stesse autorita sovietiche 
hanno proceduto alia riabilitazione 
morale e politica della grande mag-
gioranza dei perseguitati e dei con-
dannati per ragioni politiche, du
rante il periodoidi Stalin, non aven-
do evidentemente considerate* fon
date le accuse che era no state mos-
se loro. 

6 Come ai i appreso dalla 
• atampa Lei ha vlsto N.S. 

Krusciov per I'ultima volta in 
occasions della morte di To
gliatti. Quale impressione le ha 
fatto? Le e sembrato ammala-
to? Ha espresso timori aulla 

rjr •, sua eveqtuale rlmpaione? - • 
— Mi ha fatto la solita impres

sione: di uomo che all'inizio del-
l'incontro accusa l'eta e il peso de
gli aiuii, e non lo nasconde, ma che, 
a mano a xnano che si sviluppa la 
conversazione, si anima, si rinvi-
gorisce e alia fine appare piu fre
sco e lanciato che all'inizio. 

7 L. Breznev ha parteclpato 
> al funerali' di Togliatti a 

Roma nella veste di rappresen-
tante ufficiale del P.C.U.S.. E' 
vero che egli ha tentato di Im-
pedire la pubblicazlone del te-

' stamento dl Togliatti? 
— Non e affatto vero; negli in-

contri avuti a Roma con il compa
gno Breznev non si e nemmeno par-
lato del memoriale in quanto tale. 
Ci fu un cordiale e franco scambio 
di - opinioni sulla convocazione e 
sulle questioni relative alia confe
renza, riaffermando da ogni parte 
le rispettive posizioni, e convenen-
do, alia fine, sull'utilita di conti-
nuare con i compagni dirigenti so
vietici le conversazioni iniziate dal 
compagno Togliatti e cosi inopina-
tamente troncate dalla sua morte. 

8. Dopo II XX Congresso del 
>• PCUS del 1956, quando 

Kruaclov parld per la prima 
volta dei crimini di Stalin, in 
un articolo, il suo predecessore 
Togliatti aveva chieito che ve-
nisse esaminato se i crimini 
rlsalgono ad un solo uomo, op-
pure se non vi siano forse dei 
difetti nel - sistema sovietico, 
che hanno permesso a Stalin 
di compiere questi crimini. To
gliatti domandava se non vi 

I siano difetti da re gist rare nella 
costruzione della organizzozio-
ne. Che ne pensa Lei di questa 
richiesta di Togliatti? 

— Non si pu6 non • consent! re 
con I'opinione del compagno To
gliatti che il culto della personality 
e i crimini di Stalin non possono 
essere attribuiti ad un uomo solo e 
al suo temperamento. Essi non pos
sono spiegarsi che con l'esame del
le condizioni storiche in cui il Par
tito comunista dellTJnione so\neti-
ca fu costretto ad opera re, e delle 
modifiche che, nello sviluppo di 
queste condizioni, si vennero ope-
rando nel funzionamento e nelle 
strutture stesse del partno. All'ini
zio, per tre anni, la borghesia rus-
sa e rimperialismo straniero, mise-
ro la Rivoluzione d'Ottobre in co-
stante pericolo. Le necessita della 
difesa imposero un'estrema cen-
tralizzazione del potere economico 
e politico e una disciplina di ferro. 
Fu nel corso di questa lotta che 'I 
Partito bolscevico assunse la tri-
plice funzionc di organizzazione po
litica, di guida dello Stato e di for-
za dirigente deH'economia. Esso di-
venne cos! il partito unico, il cen
tra motore di tutta la societa. 

I contrast!, gli ondeggiamenti di 
classe tesero cosi a riflettersi in 
seno alio stesso partito, rendendo 
piu che mai necessaria l'unita del 
suo gruppo dirigente, per port a re 
avanti la temeraria e gigantesca 
opera di costruzione del socialismo 
in un solo paese. E* sulla base di 
questa scelta fondamentale, della 
necessita della unita e della tensio-
ne di tutte le energie nazionali, che 
essa implicava, che Stalin condus-
se la sua lotta contro le opposizioni 
interne e la vinse con asprezze e 
metodi che poi pesarono su tutto 
lo sviluppo ulteriore del partito e 
dell'Unione sovietica. E* nel corso 
di questa lotja che il concetto di 

unita del partito, intesa come or
ganizzazione « monolitica », si de-
fin isce con estremo rigore e genera 
la tendenza a considerare ogni dis-
senso come una contrapposizione 
di linea, un abbandono dei prin-
cipi, una manifestazione del nemi-
co di classe. " * • 

In questa atmosfera, la centra-
lizzazione della direzione, necessa
ria per nffrontare e superare le tre-
mende difficolta che si incontrava-
no nella costruzione socialista, per
se ogni carattere democratico, e 
porto al prevalere di metodi e ap-
parati burocratici di comando dal-
l'alto. Inizialmente e per un certo 
periodo, questa centralizzazione 
del potere ebbe una ragione ogget-
tiva e permise grandiose conquiste. 
Ma essa continuo anche quando i 
progressi del socialismo e la ma-
turazione della societa sovietica 
esigevano non un restringimento, 
ma uno sviluppo fiducioso della de-
mocrazia interna del partito e, in 
generale, della democrazia sociali
sta in tutte le istanze politiche, sin-
dacali, economiche su cui si articola 
il sistema sovietico. Invece di que
sto ' sviluppo, si ebbe l'adozione 
della teoria staliniana dell'inaspri-
mento della lotta di classe all'in-
terno dello Stato socialista, quanto 
piii questo otteneva successi, si eb
be percio un rafforzamento dell'ap-
parato statale di coercizione, a ma
no a mano che progrediva la co
struzione del socialismo. Di qui il 
moltiplicarsi degli errori e delle 
tragedie del periodo staliniano, il 
dilagare cioe, in tutte le sue mani-

" festazioni, di quello che e stato de-
finito culto della personalita. 

. • Va osservato, pero, che non 
ostante tutti gli errori e i limiti che 
si manifestarono nella costruzione 
del socialismo, mai furono intacca-
te le basi di classe e socialiste del 
processo rivoluzionario: l'Unione 
sovietica fu portata al grado di 

• sviluppo economico, sociale e po
litico che conosciamo ed e dallo 
stesso Partito comunista dell'Unio
ne sovietica che, al suo XX Con
gresso, parti la spinta al ritorno 
all'osservanza delle norme lenini- ' 
ste di organizzazione del partito e 
della democrazia socialista. 

I Q Da parte del comunisti Ita-
«/• liani e venuta la richiesta 
per un coslddetto pollcentrismo 
comunista. Nel suo testamento 

> Togliatti pensa che il mondo al > 
' eVsviluppato In modo cosi mul- • 

tiforme e differenzlato per cui 
e imposslbile per I comunisti 
condurre in tutti I paesi la me-
deslma • politica. Dovrebbero 
percid essere creati nel mondo 
divers! centri per II movimento 
comunista. Come ha reaglto 
Krusciov a questa richiesta e, 
secondo Lei, come reagira 
Breznev in proposito7 

— A questo termine «policen-
. trismo» usato dal compagno To

gliatti nel nostro VIII Congresso 
(inizio 1957) e stato dato un signi
ficato che il compagno Togliatti ha 
sempre respinto. Si e preteso che 
Togliatti, con quel termine, volesse 
affermare la necessita di creare 
nel mondo diversi centri organiz-
zativi per il movimento comunista. 
Niente di tutto questo. Proprio 
dalla constatazione che il mondo 

' si e sviluppato in modo cos! multi
forme e differenziato per cui e im-
possibile per i comunisti condurre 
in tutti i paesi la medesima politi
ca, il compagno Togliatti traeva la 
conclusione che si doveva ricono-
scere a tutti i partiti comunisti la 
piu ampia autonomia di elabora-
zione e di attuazione della propria 
linea politica. Respingeva percio, 
ogni organizzazione di < centri » di 
direzione. sia mondiale che conti
n e n t a l o di vaste zone territoriali. 
Pensava che meglio dell'organizza-
zione di questi «centri» di dire
zione permanent!, possono servire, 
di volta in volta, per lo scambio 
delle rispettive esperienze e il coor-

. dinamento di determinate azioni 
comuni, incontri e conferenze dei 
partiti direttamente interessati al-
le questioni poste all'ordine del 
giorno, senza che questi incontri e 
queste conferenze costituiscano dei 
legami permanenti tra i partiti 
partecipanti. 

E' sempre in questo senso che, 
nel memoriale di Yalta, si pari a ' 
dell'utilita, anche alio scopo di su
perare i contrast! con i compagni 
cinesi, di riunioni particolari tra 
gruppi di partiti comunisti interes-

_ sati all'elaborszione e alia soluzic-
ne di concreti problem! comuni, per 
cui e necessario il coordinamento 
delle azioni rispettive; per esempio 
I'azione nei confronti del Mec dei 
partiti comunisti dei paesi aderenti 
a quest'organizzazione, I'azione dei 
partiti dell'Europa occidentale con
tro rinvoluziorte autoritaria dei go- . 
vemi di questi paesi e contro la 
proliferazione delle armi termonu-
cleari. ecc. ecc. 

Questi scambi di esperienze e di 
opinioni, a base bilaterale e anche 
multilateral, noi li consideriamo 
come momenti utili per raggiun-
gere una visione comune e una ef-
fettiva e piu sostanziosa unita di 
tutto il movimento internazionale 

io.: Per quanto ne sappiamo 
t m.vw il principale punto di at-

trito tra i comunisti russi e 
quelli cinesi i rappresentato 
dalla questione della cosiddet-
ta coesistenza. Quale atteggia-
mento hanno i comunisti ita
liani su questa questione? 

— Su questa questione della coe
sistenza pacifica e, in generale, per 
quanto attiene ai problemi della 
guerra e delta pace, noi condivi-
diamo completamente le tesi dei 
compagni sovietici, l'attivita che 
essi svolgono, e apprezziamo alta-
mente i successi ottenuti in questo 
campo, come l'accordo di Mosca per 
la proibizione degli esperimenti ter-
monucleari nelKaria. Noj conside

riamo quell'accordo come un primo 
passo verso la proibizione di tutti 
gli esperimenti atomici e per la 
messa al bando di ogni arma di 
sterminio. 
•• Noi consideriamo che una poli
tica di pace e di pacifica coesisten
za tfa gli Stati a diverso regime 
sociale, crea le migliori condizioni 
in cui i popoli possono condurre la 
loro lotta di liberazione dall'op-
pressione coloniale e dallo sfrut-
tamento capitalistico e imperiali-
stico. 

11 L'osservatore straniero 
o ha I'lmpressione che I 

due maggiori centri Ideal! In 
Italia tentano dl dare ai loro 
movimenti un nuovo contenuto 
per potersi rlnnovare: la Chie-
sa cattollca romana e II Par
tito comunista. Corrlsponde al 
vero? 

— E* innanzitutto necessario dis-
sipare un possib,ile equivoco che po-
trebbe scaturire dall'accostamento 
esplicito nella domanda di due 
questioni diverse. II nostro e un 
partito politico e in nessun modo 
la sua natura, la sua struttura, la 
sua azione possono essere assimi
late a quelle di una comunita re
ligiosa quale e, appunto, la Chiesa 
cattolica romana. 

Per quanto riguarda il PCI mi li-
mito a sottolineare che e nella na
tura stessa del partito nuovo, di un 
partito cioe di massa, democratico, 
nazionale e moderno — cosi come 
1'abbiamo concepito e costruito do
po il 1944 — dare vita, incessante-
mente, a un processo di adeguamen-
to e di rinnovamento che lo ren-
da sempre piu aderente alia realta 
mutevole della nostra societa na
zionale e in grado di corrispondere 
alle esigenze che essa pone. Noi, 
scriveva il compagno Togliatti nel 
1954, conosciamo operando. Mo-
menti particolarmente importanti 
di questo processo di adeguamento 
possono essere individuati nella 
Conferenza di organizzazione del 
'54 , neirVIII Congresso, del prin-
cipio del f57, fino al nostro recen-
te X Congresso. 

Circa il secondo quesito desidero 
notare che le mutate condizioni 
storiche e sociali, a cento anni dal
la fine del potere temporale e dalla 
proclamazione delTinfallibilita pa-
pale, hanno imposto alia Chiesa 
cattolica romana quello che e stato 
definite un esame di coscienza o 
la ricerca di una sua piu aggiorna-
ta presenza nel mondo moderno. 
La convocazione e lo svolgLmento 
del Concilio ecumenico «Vaticano 
II» confermano tale considera-
zione. 

Dire quali saranno - Tampiezza 
deU'esame e i risultati concreti e 
tuttora difficile. Tuttavia, scorren-
do i dibattiti conciliari, ci si imbat-
te in istanze nuove, espresse par
ticolarmente da prelati di nazioni 
con piu reb'gioni, che di fatto con-
testano il tradizionale impianto 
dottrinale che ha generato con-
fljtti tra la Chiesa e i movimenti 
progressivi, determinando spesso 
l'associazione - della gerarchia cat
tolica a regimi e assetti sociali in-
giusti e reazionari. Ho qui in mente 
una piu Serena valutazione delle 
grandi correnti ideali e politiche 
del mondo moderno fatta proprio 
dal cardinale Frings di Colonia, due 
anni or sono, a Genova, in traspa-
rente polemica con il cardinale Si-
ri, presidente della Conferenza epi
scopate italiana. Dopo l'enciclica di 
Giovanni XXIII: Pacem in terris, mi 
sembra difficile che si possa retro-
cedere all'oscuro tempo delle cro-
ciate e degli anatemi. La stessa co
scienza di milioni di cattolici, piu 
che mai, oggi, non accetterebbe 
una tale involuzione: nelle scorse 
scttimane, non a caso, il cardinale 
Leger — a nome di vescovi cana-
desi e di altri Paesi — ha sostenuto 
che la Chiesa cattolica deve ricono-
scere esplicitamente la liberta di 
coscienza, valida per cristiani e non 
cristiani, atei e credenti. Una eco 
minore queste posizioni hanno avuto 
tra repiscopato italiano, un episco-
pato tuttora prevalentemente fau-
tore di un temporalismo che spes
so l'ha portato a dirette implica-
zioni e corresponsabilita politiche. 

Noi comunisti abbiamo sempre 
respinto ranticlericalismo, abbiamo 
contenuto ogni tentativo di scate-
nare una guerra religiosa nel no
stra Paese, operando costantemen-
te per unire tutti i lavoratori in uno 
sforzo comune per il rinnovamento 
democratico della societa italiana, 
in dissenso talora - con gli stessi 
compagni socialist! e con i partiti 
«laici >. Come ho avuto modo di 
dire alia Televisione italiana, noi 
pensiamo che anche da una co
scienza religiosa sinceramente sen-
tita. possono venire contributi al
ia lotta che costituisce l'asse di 
tutta la nostra attivita, alia lotta 
contro il potere oppressivo e di-
sumano della societa capitalistica. 

12 Su'la - base dell'ultimo 
• grande successo eletto-

rale del PCI un'altra questione 
e diventata attuale- Lei crede 
che il suo Partito possa con-
quistare la maggioranza del 
voti • quindi il potere7 Am-
mettiamo che raggiungiate 
questo, quale atteggiamento as-
sumereste nei confronti della 
minoranza? Potranno conti-
nuare ad esister* gli altri par
titi? Restera in vigore la attua
le CostHuzione? 

— Noi non concepiamo il nostro 
accesso al potere come lo sbocco 

, di un lungo cammino durante il 
quale arriveremo, a poco a poco. 
al raggiungimento del cinquanta 
per cento piu uno del parlamenta-
ri comunisti. Lo concepiamo, inve-

,ce, come il risultato di una larga 
unita di forze politiche e sociali 
che rappresenti la maggioranza 
della nazione e sia capace di con
durre una lotta per la trasforma-

. 4 

''zione delle strutture economiche 
e sociali della societa. 
- Noi partiamo dalle condizioni 

' storiche nazionali e internazionali, 
in cui conduciamo oggi la nostra 
lotta per il socialismo, partiamo dal 
grado di sviluppo dell'organizzazio-

* ne delle masse e della loro coscien-
; za democratica, parliamo dalle ca-

ratteristiche della nostra CostHu
zione repubblicana che e il risultato 
della nostra lotta di liberazione 
nazionale e che, pur differenzian-
dosi dalle Costituzioni di tipo so
cialista, pone in essere alcune con
dizioni che possono, ove siano rea-
lizzate, come dice la dichiarazione 
programmatica del nostro partito 
del 1957, favorire l'accesso delle 
classi lavoratrici alia direzione del
lo Stato e consentire un notevole 
avviamento della societa nazionale 
sulla strada della sua trasformazio-
ne in senso socialista. 

Noi pensiamo percio che e possi-
bile, nel pieno rispetto della lega
lity costituzionale, compiere le ri
forme delle strutture economiche 
necessarie per minare il potere dei 
gruppi monopolistici, difendere gli 
interessi di tutti i lavoratori con
tro le oligarchic economiche e fi-
nanziarie, escludere dal potere que
ste oligarchic e farvi accedere le 
classi lavoratrici. Noi pensiamo an
cora che la resistenza e la violenza 
delle classi dirigenti capitalistiche, 
quaiora queste vi facessero ricor-
so, potranno essere vinte dalla at-
tiva adesione della maggioranza 
della popolazione agli istituti de
mocratic), parlamentari e non par-
lamentari, dalla riforma delle strut
ture economiche e dalle lotte di 
massa dei lavoratori. 

_ II compagno Togliatti, ancora nel 
dicembre scorso, rilevava che le 
complicate differenziazioni politi
che e sociali delle societa capitali
stiche avanzate e di tradizione de
mocratica, consentono un orienta-
mento socialista che va oltre la 
avanguardia della classe operaia e 

' investe ampi strati di masse lavo
ratrici, di ceti intermedi e di grup
pi intellettuali. Di qui la spinta al
ia formazione di diversi partiti che 
promuovono e accettano la pro-
spettiva socialista; di qui il pro-
blema, che noi risolviamo positiva-
mente, dell'esistenza di una plura-
lita di partiti politici anche quan
do il proletariato sara classe diri
gente; di qui la nostra concezione 
di una societa socialista articolata 
nel concorso di una pluralita di 
forze politiche e ideali comprese 
naturalmente anche quelle religio
se, capaci di realizzare, mediante 
il superamento dello sfruttamento 
dell'uomo sull'uomo, una reale pie-
nezza di liberta e di democrazia, 
nel rispetto di tutte le liberta poli
tiche, , religiose, culturali, nel ri
spetto del principio delle maggio-
ranze liberamente e democratica-
mente espresse, secondo il metodo 
definito dalla stessa nostra Costitu-
zione repubblicana. 

<ts 

13. Quale i la vostra posi-
>• zione sul Mercato Comu

ne Europeo? Lei conosee i ti
mori esistentl negli altri Stati 
membri del MEC che in segui-
to alia aituazione economlca 
italiana possa sorgere una crisi 
economlca nella quale potreb-
bero essere trascinati gli altri 
Paesi del mercato comune. II 
suo partito ha una Idea deter-
minata circa la possibility del 
superamento della crisi econo
mlca in Italia? -

— Noi riteniamo che il Mercato 
comune europeo non sia una orga
nizzazione idonea a far fronte alle 
esigenze di collaborazione econo
mics internazionale, divenute par
ticolarmente pressanti in seguito 
al grande sviluppo che le forze pro-
duttive hanno conseguito in questo 
dopoguerra, per due ragioni di 
fondo. Innanzitutto, perche con il 

"suo carattere chiuso, se non addi-
rittura autarchico, il Mercato co
mune europeo ha contrapposto i sei 
paesi che lo compongono a tutti 
gli altri paesi ed ha provocato in 
Europa nuovi contrast! e nuove di
vision!, conferendo inoltre al pro
cesso di integrazione una direzione 
nettamente monopolistica e autori
taria. In secondo luogo, perche la 
instaurazione di un sistema di col
laborazione economica internazio
nale esige una politica che, inizian-
do con la rinuncia a tutto cid che 
pu6 aggravare la tensione interna
zionale (Forza atomica multilate-
rale, ecc.) operi con decisione a fa-
vore della coesistenza pacifica. 

Noi ci sentiamo impegnati a svi-
luppare una vasta azione a livello 
europeo e tra le forze politiche e 
sociali dei sei paesi della Piccola 
Europa, al fine di modificare gli 
orientamenti del processo di inte
grazione in atto e contrastare con 
vigore la politica che il grande ca
pitale finanziario vuole imporre. 
Per questo noj chiediamo tra Pal-
tro che nel Parlamento europeo e 
nel Comitato economico e sociale 
della CEE siano ammessi anche i 
rappresentanti dei partiti comuni
sti europei e delle organizzazioni 
economiche democratiche (smda-
cati, associazioni contadine e coo-
perativistiche, ecc.) ^ponendo fine 
ad una inammissibile discrimina-
zione anticomunista che comporta 
una gravissima menomazione di 
tutta la vita democratica in Europa. 

Quanto alia crisi economica esi-
stente in Italia, contrariamente a 
quanto affermano il signor Schmue-
cker e gli « eurocrat!» di Bruxel-
les, occorre dire che essa, ancor 
prima di apparire come causa di 
possibili squilibri congiunturali 
nell'ambito comunitario, e conse-
guenza del tipo di sviluppo. contra-
rio alle fondamentali esigenze del
la economia italiana, che si e avuto 
negli anni scorsi ne] nostro paese.' 

, anche in seguito al l 'awio della in

tegrazione economica della Piccola 
Europa. Per risolvere questa crisi 
in modo conforme agli interessi 
delle masse lavoratrici, il PCI, in-
sieme ad altre forze democratiche, 
propone per l'ltalia una program-
mazione dello sviluppo economico 
fondata su una drastica limitazio-
ne del potere dei grandi gruppi fl-
nanziari privati e innanzitutto su 
una diiezione pubblica e un con-
trollo democratico di tutti gli inve-
stimenti. Questo tipo di sviluppo 
non esclude anche una collabora
zione economica internazionale e 
forme di integrazione democratica 
delle diverse economie nazionali. 

14. Nella politica mondlale 
to la questione tedesca ha 

un ruolo determlnato e Lei 
comprendera che per noi tede
schi si tratta dl una questione 
determlnante. Molti suol con-
nazionali lavorano nella Re-
pubblica federate tedesca e, se
condo le informazioni dei vo-
stri glornall, la magglor parte 
del lavoratori italiani occupatl 
nella Repubbllca federate tede
sca nelle ultimo elezloni par
lamentari deU'aprile 1963 han
no dato II loro voto al Partito 
comunista italiano. A che cosa 
fa risalire tutto cid e quale e, 
in generale, la sua posizlone 
sul problema tedesco? 

— Lei mi pone qui due domande 
diverse. 

La prima riguarda le ragioni del 
fatto che la maggior parte dei la
voratori italiani emigrati in Ger-
mania occidentale hanno votato, il 
28 aprile 1963, per il nostro partito. 
Chi sono questi emigrati? Per la 
maggior parte ex braccianti e con-
tadini del Mezzogiorno d'ltalia, che 
hanno partecipato, in tutti gli an
ni passati, alle dure lotte svoltesi 
in queste zone del nostro paese per 
la riforma agraria. Lavoratori. quin
di, con una elevata coscienza che e 
stata ancora maturata dalla neces
sita in cui si sono trovati di cerca-
re. fuori d'ltalia. quel posto di la-
voro che nei loro paesi d'origine 
non erano riusciti a trovare nem
meno negli anni del < miracolo eco-
nomico >. Emigrando essi sono en-
trati a contatto con una realta in-
dustriale piu avanzata, e questo ha 
reso piii chiaro e fermo il loro 
orientamento anticapitalistico e la 
convinzione della necessita di lot-
tare per superare, t in Italia, gli 
squilibri economici esistenti, per 
avviare il nostro < paese su una 
strada nuova, spingendo a sinistra 
tutto l'asse politico, rendendo il 
Partito comunista ancor piu forte 
di quello che esso e attualmente. 

La seconda domanda riguarda la 
nostra poslzione sul problema te
desco. Essa si fonda sul riconosci
mento della esistenza di due Stati 
tedeschi — la Repubblica federale 
e la Repubblica democratica ~- tra 
i quali, a nostro parere. devono 
stabilirsi e svilupparsi rapport! di 
collaborazione. Questo ha come pre-
messa pero un profondo mutamento 
della politica segui ta dalla Repub
blica federale con Adenauer e ora, 
nelle sue linee essenziali, proseguita 
anche dal cancelliere Erhard. Rifiu-
tarsi di riconoscere le frontiere del-
l'Oder-Neisse e - la RDT, premere 
per il possesso — in una forma o 
nell'altra — di armi nucleari, e 
una politica che difficilmente si con
cilia con la ricerca, che dovrebbe 
essere comune a tutti i paesi eu
ropei, di un sistema di sicurezza 
collettiva che possa assicurare an
che su questo nostro travagliato 
continente la coesistenza pacifica. 
Per questo noi abbiamo apprezzato 
tanto le proposte polacche, di Ra-
packi e di Gomulka (e anche al
cune proposte inglesi), per la crea-
zione di una zona denuclearizzata 
nel centra d'Europa o per un con-
gelamento degli armamenti atomi
ci, quanto le diverse proposte pre-
sentate dal governo della RDT per 
un accordo di buona volonta tra i 
due Stati tedeschi fondato, in pri
mo luogo, su una loro rinuncia a 
qualsiasi armamento nucleare. 
. - Quel che mi preme ora sottoli
neare e che questa posizione non 
e soltanto, in Italia, la posizione 
dei comunisti, ma anche di molte 
altre forze democratiche. • Non e 
senza significato. mi pare che un 
giornale come La Stampa, che non 
e certo un giornale di sinistra, sot-
tolinei . ora, sempre piu frequen-
temente, la necessita che venga ri-
conosciuta la Repubblica democra
tica tedesca e che si prenda final-
mente atto del fatto che con la 
€ dottrina Hallstein > si pud forse 
condurre la guerra fredda, ma non 
si pud certo costruire una politica 
di pace. 

Ma e'e ancora un altro aspetto 
della questione su cui merita sof-
fermarsi. Esso e rappresentato da
gli attacchi che in tutti questi anni 
si sono sviluppati in Germania oc
cidentale contro l'ltalia, ogni qual-
volta e stato prodotto un film anti-
fascista, 6 stato scritto un libra che 
denunciava i crimini nazisti. 6 an- -. 
data in onda una trasmissione tele-
visiva' la quale teneva conto dei 
sentimenti antifascist! della stra-
grande maggioranza del popolo 
italiano. Si ha rimprcssione, in 
Italia, che' la politica tedesca oc
cidentale non abbia ancora com-
preso che la nostra * Repubblica e 
nata dalla Resistenza e dalla lotta 
di liberazione • o, peggio ancora, 
cerchi di esercitare pressioni sul 
nostro paese, in un modo o neU'al-
tro, per ottenere k un impossibile 
< adeguamento» della situazione 
politica italiana alia situazione po
litica della Repubblica federale. Di 
qui deriva il peggioramento che e'e 
stato nelle relazioni tra Roma e 
Bonn, poiche nessun governo ita
liano pud trascurare — anche se lo 
volesse, e anche se e composto per 
la maggior. parte da democristiani 
amici di Adenauer e forse persino 

di Strauss — questo orientamento 
di fondo, antifascista, dell'opinione 
pubblica del nostro paese. 

Ma la Germania non ha nulla da 
temere dallo sviluppo di una salda 
coscienza antifascista in Italia. Una 
Germania nuova, democratica e 
cosa che preme a noi come noi cre-
diamo interessi tutti i democratici 
tedeschi e del mondo intero. Salu-
tiamo percid tutto quanto nella 
Germania federale indica tin orien
tamento in questo senso dell'opi
nione pubblica e dei governanti. 

, "| J* Poiche noi abbiamo I'im-
AOo presslone che* I comuni
sti Italiani guardano alia sltua* 

< zione mondiale oblettlvamente 
• e spasslonatamente e quindi 

non partono in questa valuta
zione dal loro deslderi abbia
mo da porle un'altra domanda: 

A cosa fa risalire Lei il fatto 
che contrarlamente all'ltalla e 
alia Francia i comunisti tede
sco occidental) anche prima 
del divleto del loro partito rap-
presentavano soltanto una pic
cola setta? 

— Mi permetta di rispondere 
con grande chiarezza. Se e'e una 
formulazione che in Germania non 
si pud e non si deve impiegare, 
parlando del Partito comunista, e 
proprio quella di « piccola setta ». 
Non si pud dimenticare quel che 
sono costate, al Partito comunista 
tedesco, le persecuzioni naziste. 
Non si pud dimenticare l'assassinio 
in campo di concentramento di 
Ernst Thaelmann e della maggior 

v parte dei suoi quadri dirigenti mol
ti dei quali ho conosciuto perso-
nalmente nell'emigrazione o nella 
guerra di Spagna. 

Pud darsi — io non lo escludo, 
e mi pare, anche, che i dirigenti 
del Partito comunista tedesco ab-
biano sviluppato una ricerca criti
ca sui diversi aspetti della politica 
seguita immediatamente dopo il 
1945 e negli anni intorno al 1950 — 
che vi siano stati degli errori, del
le chiusure settarie, una mancanza 
di coraggio politico e forse una 
deficienza di analisi. -Ma non si 
possono dimenticare le condizioni 
d'allora della Germania, e lo stato, 
anche psicologico, in cui la sconfit-
ta nazista aveva lasciato il paese. 
Sin dai primi momenti della divi-
sione della Germania — anche pri
ma, nel periodo tra il 1945 e il 1949 
—• la democrazia cristiana di Ade
nauer e tornata a bandire la cro-
data anticomunista, in termini e 
con argomenti non molto diversi 
da quelli impiegati dopo il 1933. 

Oggi, perd, il problema non e 
tanto quello — e non e compito 
mio — di analizzare perche il Par
tito comunista tedesco non si sia 
sviluppato nel dopoguerra, come il 
Partito francese o il nostro partito, 

. come un grande partito di massa. 
" Vi sono, sugli sviluppi del movi-
. mento comunista in Europa occi-
* dentate, giudizi precisi espressi dal 

nostro partito e in particolare dal 
compagno Togliatti, ancora poche 
ore prima della sua scomparsa, nel 
c Promemoria di Yalta». Oggi si 
tratta di comprendere che la messa 
fuori legge del Partito comunista 
tedesco — e il solo paese, la Re
pubblica federale, ad aver adotta-
to una misura del genere nell'Eu-
ropa occidentale, in questo dopo
guerra — e una macchia la quale 
pesa sulla democrazia della Ger
mania dell'ovest. 

Noi appoggiamo pienamente la 
richiesta del Partito comunista te
desco piu volte avanzata, anche re-
centemente, dal compagno Max 
Reimann, che gli sia restituita la le* 
galita. Se sono bene informato, si 
sta s\iluppando su questa richie
sta un certo dibattito tra I'opinio
ne pubblica tedesca occidental*. 
Anche uomini politici appartenen-
ti a partiti di governo hanno di-
chiarato che si e trattato di un < er-
rore politico ^, a] quale occorre ri-
mediare al piu presto. Oltretutto 
il Partito comunista tedesco vive « 
si sta sviluppando anche nell'ille-
galita a cui ancora lo costringe II 
governo democristiano di Erhard. 

16. Lei conosee gli orrlblll 
'• avvenimenti che aceade-

no al muro di Berlino. Ritiene 
Lei il muro come un fel ice aim-
bolo del mondo comunista? C 
non sarebbe meglio che venls-
se abbattuto? 

— Non mi risulta che qualcuno 
si sia mai sognato di definire il 
« muro > di Berlino un « fel ice shn. 

- bolo del mondo comunista >. E* 
una frontiera, come ve ne sono 
tante nel mondo. Una frontiera che 
e stata elevata anche perche Ber
lino ovest, la quale giuridicamente 
non fa parte della Repubblica fe
derale tedesca, e stata impiegata 
dalla Germania deH'ovest per tutta 
una serie di attivita dirette contro 
la RDT. Nessuno Stato pud tolle-
rare una simile situazione, per cui 

* la RDT e ricorsa ai ripari elevan-
do, a salvaguardia della propria 
sovranita, il muro divisorio. 

Anche noi auspichiamo che il 
< muro » venga abbattuto. Ma po-
tra essere abbattuto solo se ci sa-

. ra una nuova politica di Bonn ver
so la i Repubblica democratica te
desca, la quale part a dal ricono
scimento di un secondo Stato tede
sco e miri a stabilire con questo 
rapport! di collaborazione. Noi con
sideriamo un passo importante l'ac
cordo sui c lasciapassare », rinnova-
to dal Senato di Berlino ovest do
po tante resistenze opposte dal go
verno di Erhard. Questo accordo, 
come gia il primo accordo dell'an-
no scorso, e stato proposto dal go
verno della Repubblica democra
tica tedesca. e questo indica, non 
ci possono essere dubbi in propo> 
si to. che non e da Berlino est, ma 
da Bonn, che vengono gli ostacoli 
alio stabilimento di rapporti f lu 

. normali tra le due German!*). 


