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sponsabile e ' largamente 
concorde assunto • dalla 
URSS, dalla Cina e dagli 
altri Paesj socialisti, le Ini* 
ziative prese, in direzione 
della • soluzione -negoziata 
da molti altri Stati del ter-
zo mondo e del mondo ca-
pitalistico, il crescere della 
mobilitazione popolare, il 
compagno . Berlinguer ha 
sottolineato ' come asral 
grave e dannosa al nostro 
prestigio e ai nostri • rap
port! con I Paesi del terzo 
mondo, la posizione flnnra 
assunta da] nnstro gover-
no. Ancora una volta sia-
mo dl fronte all'assenza e 
al rifiuto di una politica 
autonoma e di una inizia-
tiva italiana. E stupisce, 
ha proseguito il relatnre. 
che VAvantl! e la Dire
zione del PSI non siano 
riusciti a preclsare una 
loro posizione. Militan
ts ed organizzazioni socia-
liste hanno preso larga par
te al movimento popolare 
di protesta, ma, a par te la 
curiosa vicenda dell 'ordine 
del giorno del CC del PSI, 
si e avuta al Senato una 
posizione socialista di so-
stanziale adesione a quella 
del governo e suWAvnnti! 
cenni assal equivoci come 
quelli, ad esempio, a p re te -
se < provocazioni > dei Viet-
namiti ed altri che si limi-
tavano a giudicare « ecces-
siva > la reazione america-
na. E* mai possibile che 
la collaborazione con la DC 
possa condurre la dlrezlone 
del PSI a non t rovare nep-
pure in occasion! come que-
sta accent! che pure sono 
stati una costante della 
tradizione del PSI: e pos
sibile che il PSI abbia ri-
nunciato alia lotta per quel
la nuova politica estera ita
liana che avrebbe dovuto 
essere uno dei risultati 
principal! del centro-sini-
stra? 

2 La situazione di crlsl 
• acuta esistente nel Viet

nam non rappresenta una 
anomalia in un mondo te-
so a un positivo sviluppo 
del processo di distensione 
internazionale. Ma e la 
espressione piu drammati-
ca di un generate aggra-
varsi della situazione. 

Berlinguer e quindi pas-
sato ad analizzare le mani-
festazioni di questa crisi 
della politica di dis'ensio-
ne, in Asia, in Africa, in 
America Latina, nel Medio 
Oriente, in Europa. intrat-
tenendosi in particolare 
sulla situazione europea e 
sui problems tedesco. Nel 
nostro continente da al-
cuni anni non si regi-
strano crisi particular-
mente acute, ma nessun 
passo avanti e stato com-
piuto verso la soluzione dei 
problemi lasciati in sospeso 
dalla seconda guerra mon-
diale e dei problemi colle-
gati alia corsa agli arma
ment i e alia tendenza alia 
estensione delle armi ato-
miche. Contemporaneamen-
te nel corso del 1964 e sta
to possibile, di fronte alia 
resistenza di numerosi Pae
si membri della NATO ri-
tardare misure che, come 
la creazione della for-
za atomica mull i laterale, 
avrebbero avuto un serio 
riflesso negativo sullo sta
to dei rapporti est-ovest. 
Non vi e s tata perd una 
definitive r inuncia alia 
elaborazione ed alia reahz-
zazione di progetti del ge-
nere. Gli Stati Unit! con-
t inuano infatti a proporsi 
l 'obiettivo di in tegrare la 
Germania Ovest nella stra-
tegia nucleare della allean-
2a atlantica. Malgradn la 
crisi che ha investito la 
MLF, la nave Ricketts pro-
segue la sua crociera ad-
destrativa con a bordo uf-
flciali e marinai italiani. Al
ia aspirazione al possesso 
delle armi atomiche non 
ha rinunciato, d 'al tro can
to, il governo della Re-
pubblica federale tedesca 
che continua a rifiutarsi di 
riconoscere la esistenza del
la RDT e il cara t te re de
finitive della frontiera del-
1'Oder-Neisse. Contempo-
raneamente pero contrast! 
abbastanza profondi si ma-
nifestano tra la Germania 
Ovest e numerosi altri pae
si della NATO che non 
sono interessati ad una su-
premazia mi l i ta r e politica 
ed economica della Germa
nia Occidentale nell'Euro-
pa dell 'Ovest (si spiega co-
sl il rifiuto degli Stati 
Uniti . della Gran Bretagna 
e della Francia a un ri-
lancio propagandhtico ed 
agitatorio in funzione an-
tisovietica della questione 
della riunificazione e la 
sollecitazione fatta da Wa
shington a Bonn per una 
accettazione de facto della 
frontiers delKOder-N>l«*e>. 

Questa crisi della politi
ca tedesca occidentale non 
ha prodotto pero sinora al-
l ' inlerno della Germania 
Ovest una reale al ternativa 
in direzione di una politica 
democratica e di pace Essa 
ha invece ancora accentua-
to il carat tere antidistensi-
ve dclU politica della Re-

pubblica federale che cerca 
di porre il dito sul grillet-
to atomico con l'oliiettivo 
di vincolare in modo piu 
fermo •• tutta • la • alleanza 
atlantica al sostegno delle 
sue rivendicazioni. In que-
sto quadro vanno valutati 
con estrema preoecupazio-
ne I progetti dl riarmo nu
cleare autonomo della Ger
mania deH'Ovest cui essa 
si avvicina ogni giorno di 
piu dal punto di vista pu-
ramente tecnico. La RFT, 
e infatti ora impegnata, 
secondo rivelazioni nnn 
smentite, nella produz.ione 
di plutonio sufficiente per 
la costruzione di sei bombe 
atomiche della potenza 
della homba sganciata su 
Nagasaki 

II problema tedesco r ts ta 
percid, ha detto Berlinguer, 
un problema fondamentale 
per la pace in Europa e 
per tut te le snrti della di-
stensione internazionale. 
Anche in questo campo il 
governo di centro-sinistn e 
stato finora incapace di svi-
luppare una iniziativa posi-
tiva alia ricerca di soluzio-
ni che escludano ogni for
ma di riarmo atomico tede
sco e al rilancio di un dia-
logo tra est ed ovest sulla 
sicurezza europea. 

Dopo avere sottolineato 
che in questi ultimi tempi 
non e stato fatto neppure 
il piu piccolo passo avanti 
nelle t rat tat ive per il di-
sarmo. il compagno Ber
linguer ha rilevato che 
tut ta l'organizzazione del
le Nazinni Unite sta • a t -
t raversando una crisi pro-
fonda e quasi paralizzan-
te. A proposito del ri-
tiro dell'Indonesia e delle 
tendenze emerse anche in 
alcune dichiarazioni cinesi 
alia creazione di un'altra 
organizzazione che si con-
trapponga all'ONU. il com
pagno Berlinguer ha riba-
dito. pur condividendo i 
motivi dell'opposizione in-
donesiana alia • creazione 
della grande Malesia. che 
noi non possiamo approva-
re ne la decisione dell'In
donesia d i ' ritirarsi dal-
1'ONU. ne la prospettiva di 
due organizzazioni interna-
zionali contrapposte. 

II problema di fondo che 
bisogna risolvere £ quello 
di assicurare il ri torno del-
I'ONU a quel carat tere uni
versale inizialmente previ-
sto dalla Carta di S Fran
cisco e che e seriamente 
compromesso proprio per 
il rifiuto imposto in tutt i 
questi anni dagli Stati Uni
ti ed accettato anche dai 
diversi governi italiani. di 
riconoscere i diritti legitti-
mi della Repuhblica popo
lare cinese Occorre agire 
inoltre perche I'ONU non 
si presti piu. come e av-
venuto nel Congo e in altri 
casi. ad essere s t rumento 
di intervento imperialistico 
o neo colonialistico e per
che ai paesi nuovi che han
no conquistato I'indipen-
denza sia assicurata la pos-
sibilita di influire concre-
tamente su tutta la politica 
deH'orRanizzazione. 

O La situazione interna-
**• zionale che ci sta oggi 
davanti e dunque una si
tuazione confusa, incerta e 
piena di pericoli. Segni di 
incertezza si manifesfano 
nella politica internaziona
le di tut te le grandi poten-
ze e soprattut to nella poli
tica degli USA. Movimenti 
che vengono da tutte le 
parti mettono in causa e 
sollecitano mutamenti pro
fondi in tut to I'assotto del
le relazioni interna7innali. 
Nel complesso non ha ces-
sato di manifestarsi la spin-
ta delle classi lavoratrici e 
dei popoli verso 1'indipen-
denza nazionale. verso la 
emancipazione sociale e la 
pace. Tendenze ad una po
litica di pace si manifesta-
no. forse pin ampiamenle 
che nel passato, in tutt i i 
Paesi e anche nelle rlassi 
dirigenti di molti Sta i ca
pitalistic!. Ma non ptift 
non essere considerato con 
preoccupazione e con al-
larme il fatto che tutto il 
processo di diMensione e 
giunto da tempo ad un ar-
resto e che anzi. neeli ulti
mi mesi si sono venuti 
moltiplicando nelle relazio
ni internazionali ^egni Ji 
sena aciitizzazione 

Da questa valutazione. il 
compagno Berlinguer e 
parti to non solo per sotto-
lineare la esigenza di una 
mobilitazione vasta delle 
forze della pace, ma anche 
la necessity di una ricerca 
delle cause piu >;enerali 
che sono all 'ortgine o"el-
1'arresto del processo di di-
stensione Solo questa ri
cerca. infatti — egli ha 
detto — puo consentire di 
giungere a definire le con-
dizinni e i modi per rove-
sciare le attuali tenden 'e 
negative e per ridare avvio 
a un corso delle relazioni 
;nternazionali che sia fon-
dato sulla disten^ione, i 
principl della pacifloa coc-
sistenza, la salvaguardia 
dell 'indipendenza di tut te 
le nazioni. Solo questa ri

cerca inoltre ' puo ' consen
ting di intendere quale 
debba essere la parte no
stra, come movimento co-
munista internazionale e 
come partito che combalte 
nel nostro Paese • perche 
l'ltalia sia un fattore atti-
vo di pace, n 

Causa fondamentale del-
1'arresto del processo di 
distensione e senza dubbio 
il permaneie e I 'acciescer-; 
si delle tendenze aggressi
ve che vengono dalle prin-
cipali potenze imperialisti-
che e in primo luogo dagli • 
USA. soprattutto di fronte 
ai grandi successi conse-
guiti dalla lotta di libera-
zione dei popoli e alle 
prospettive che ne deriva-
no in una rostrizione del-
1'area della dorninazione 
imperialistica e quindi di 
un tilteriore indebolimen-
to del campo imperialistico 
di fronte aH'antagonista 
fondamentale. ai paesi so
cialisti. Siamo quindi di 
fronte alia clifesa di vec-
chi'i posiz'.oni di domi-
nio e di sfruttamento per 
le quali non si esita a far 
ricorso anche alle piu 
odiose misure militari. Ma 
nel contempo siamo di 
fronte ad una complessa 
azione che tende a creare 
un limite politico alia li-
berta di azione e di indi-
rizzi dei paesi che hanno 
raggiunto l 'indipendenza 
statale. per realizzare nuo-
ve forme di condiziona-
mento economico. un nuo-
vo tipo di sfruttamento e 
di sudditanza 

L'ipotesi di un processo 
di distensione, quando vie-
ne riconosciuta come vali-
Ua dalle grandi potenze 
imperialistiche. obbedisce 
spesso a questa visione di 
un sistema di difesa e di 
garanzia delle loro attuali 
posizioni di dominio, men-
Ire viene contraddetta e 
respinta l'idea di un regi
me di coesistenza pacifica 
che riconosca ed agevoli il 
moto di liberazione, la con-
quista effettiva della indi-
pendenza economica e po
litica dei popoli. 

Una seconda causa delle 
difficolta che incontra oggi 
il processo dl distensione e 
stata individuata dal rela-

' tore nei contrasti e negli 
elementi di divisione che si 
sono manifestati tanto nel 
campo socialista quanto 
nel Terzo Mondo e nello 
schieramento dei paesi non 
allineati. II dissenso aperto-
si tra TURSS e la Cina, i 
modi e le forme che la 
polcmicd e il contrasto so
no venuti assumendo. so
prat tut to per le posizioni 
dei comunisti cinesi, nel-
1'ambito dei paesi sociali
sti e del movimento comu-
nista internazionale, han
no senza dubbio reso piu 
difficile il roordinamento 
e lo sviluppo dell 'azione 
verso i paesi del Terzo 
Mondo. l'iniziativa politica 
ri volta a ccntras tare in 
Asia e in Africa le tenden
ze aggressive deH'imperia-
hsmo ed hanno anche, d'al-
tra par te reso mono inci
sive le t rat tat ive con i pae-
M capitalistic! per por tare 
avanti il processo di di
stensione. 

Un processo di differen-
ziazione di posizioni e di 
onentament i e anche in 
corso tra i paesi del Terzo 
Mondo e i non allineati. 
S>i t rat ta di un fatto in lar
ga miiura naturale e che 
ha in se una componente 
p-isitiva costituita dalla 
tendenza di una serie di 
paesi (Algeria. RAU. Mali) 
a collocarsi su un terreno 
piu avanzato tanto nella 
politica iniernazionale che 
sotto il profilo sociale. Ma 
ci sono anche fatti di se
gno opposto: 1'involuzione 

vche subisce la politica del-
ITndia, i colpi stibiti dalle 
tendenze democratiche in 
alcuni paesi de i rAmenca 
Latina. i rischi di infeuda-
mento che minacciano al
cuni paesi dell'Africa Ne 
possono essere sottovalu-
tati i contrasti che si sono 
manifestati tra i paesi del 
Terzo Mondo su problemi 
come quel I i del Congo e 
dell 'ONU. 

• A questi fenomeni del 
mondo socialista e del Ter
zo Mondo si e acc«»mpa-
gnata — ha ricordato il 
compagno - Berlinguer - -
una acutizzazione dei con
trast! in campo imperiali
stico sia ncU'ambito * dei 
rapporti ecom>mici sia sul 
terreno politico Un parti
colare peso ha assunto in 
questo quadra il contrasto 
tra la Francia da un lato tr 
gli Stati Uniti ed altri pae
si capitalistici dall 'al tro 
lato su una spne di pro
blemi economic! e politici 
E* fuori di^cussione per 
noi e non abbiamo bisogm* 
che ce lo ricordino i no-tri 
repubblicam. il carat tere 
autnritario e reazionario 
del potere gollista e Pispi-
razione impcnalistica del
la sua politica eslera F.' un 
fatto pero che su tutta una 
serie di problemi inlcr-
nazionali (r iconoscimerto 
della Cina. problem! del-
TAsia sud brientale. fron-
tiere te<Iesche) la p<>litica 
estera francese si contran-
pone a!le tendenze piu 
aggiessive rappresentate 

r 

qiiasp sempre dagli USA. 
E non a caso, proprio per 
gli elementi di dinamismo 
e di alternativa che essa 
presenta, raccoglie echi as-
sai larghi e consensi so
prattut to tra i paesi del 
Terzo Mondo. Questo deve 
preoccuparci perche. no-
nostante tutti i suoi ele
menti positivi la politica 
francese verso il Terzo 
Mondo non cessa per que
sto di essere fondata su 
motivi Mmperialistici. Ma 
6 s t r a n o c h e c e r t i ' s e d i -
centi antigollisti di casa 
nostra non sappiano inten
dere che in tutto questo 
c'e la riprova evidente del
le possibilita che potrebbe-
ro aprirsi. ad esempio ver
so il Terzo Mondo. per una 
politica italiana che non 
sia vi/.iata da motivi colo-
nialistici, ma d ie sia al tem
po stesso una politica auto
noma e attiva sganciata da 
ogni conniveii7a con le po
tenze colonialiste. 

Questi contrasti manten-
gono in una sorta di im
passe una serie di questio-
ni rilevanti, dal progetto di 
creazione della multilate-
rale alio sviluppo dell'in-
tegrazione politica europea 
ma non riescono a spingere 
avanti il processo di disten
sione e a bloccare le ten
denze piu aggressive. Co
me sempre dalle contrad-
dizioni tra i paesi capitali
stici non deriva in modo 
automatico un processo di 
consolidamento della pace. 
Perche questo avvenga e 
necessaria una ripresa del
la iniziativa delle forze di 
pace, una loro iniziativa 
adeguata alia complessita 
del processo in atto. Que
sto processo e caratterizz.i-
to. tra Paltro. dalla ten
denza a superare nei di
versi schieramenti le for
me troppo rigide di orga
nizzazione che furono im-
poste in gran par te dalle 
ragioni della guerra fred-
da. II problema che si pone 
quindi e anche quello del
la ricerca di nuove artico-
lazioni di rapnorti all'in-
terno dei singoli campi che 
consentano margini piu lar
ghi all 'autonoma elabora
zione e iniziativa politica 
delle diverse nazioni. 

In questo senso — ha 
concluso su questo punto 
il compagno Berlinguer — 
si potrebbe dire che la for
mula di Togliatti, unitft 
n£Ua diversita. si propone 
non solo al movimento co-
munista come piattaforma 
necessaria per il suo svi
luppo e per la creazione di 
un piu elevato • rapporto 
unitario. ma che essa in-
terpreta e prefisura un 
processo piu profondo # 
generale di cui si puo pur 
cogliere qualche segno e 
che tende ad un nuovo, 
unitario assetto mondiale. 

4 A1 centro della linea 
• e dell'iniziativa del 

movimento comunista in
ternazionale sta quindi la 
lotta per la pace nella con-
sapevolezza del carat tere 
catastrofico che avrebbe 
una nuova guerra mondiale 
e nella convinzione che la 
guerra puo oggi essere evi-
tata. Per superare le debo-
lezze che nella lotta per 
la pace si sono manifestate 
in questi ultimi tempi, oc
corre prima di tutto fis-
sare alia lotta per la pace 
obiettivi sempre piu pre-
cisi e concreti e procedere 
contemporaneamente anche 
ad una profonda revisione 
degli strumenti organizza-
tivi. facendo prevalere la 
ricerca di nuove e piu ela-
stiche articolazioni che 
consentano un contatto e 
una azione comune con tut
te le forze e i movimenti 
che gia lavorano o che pos
sono essere chiamati a con
t r i b u t e alia causa della 
distensione e della pace Di 
fondamentale importanza e 
pei noi in questo senso il 
contatto con forze del mon
do cattolico Ma il proble
ma di fondo e quello di 
portare ad un livello nuo
vo e piu alto tut ta la stra-
tegia fondata sulla coesi
stenza pacifica t rovando un 
piu organico collegamento 
tra la lotta per la pace e 
lotte di emancipazione dei 
popoli e delle classi op-
presse Per questo occorre 
superare due tendenze en-
t rambe perieolose La pri
ma. che e presente soprat
tutto in larghi s r t top 
del movimento dpnic-cra:ic<'» 
deirOrcidente. e quolla che 
affida le sorti della disten
sione e della pace solo a! 
colloquio e aiTinte>a tra 
URSS e USA I-a seconda 
tendenza sbaghata e quei-
la che vuole sostituire alia 
unita di tu t te le forze pro
gressive e di pace lo sforzo 
di dar vita a blocchi di ti
po conlinentale Una ten
denza di questo tipo — ha 
detto il compagno Berlin
guer — e possibile coglie
re in molti aspetti della 
politica estera della Re
puhblica popolare cinese e 
dell'Indonesia 

II compagno Berhnguei 
ha contestato la validita di 
questa posizione ribadendo 
la tesi della necessita di 
uno sviluppo convergente 
del movimento di libera

zione, dell'iniziativa del si
stema socialista e della bat-'. 
taglia del movimento ope- < 
raio dei paesi capitalistici 
come condizione per la 
sconfitta deH'imperialismo. 
Bisogna rendersi conto pe-
r6 che alia radice delle tesi 
e delle posizioni poli-
che dei compagni ci
nesi. secondo i quali la lot- , 
ta dei popoli oppress! e sot-
tosviluppati sarebbe oggi s 

il principale e quasi il solo 
fattore di propulsione ri-
volu/ionaria, stanno pro
blemi reali Sono i proble
mi della funzione. del po-
sto che paesi e cont inent i ' 
tenuti finora fuori dal cir-
cuito della politica e della 
civilta mondiali devono oc-
cupare nella determinazio-
ne dei destini di tut to il 
genere umano. Mentre oc
corre portare avanti la di-
scussione sulle questioni 
teoriche relative alia stra-
tegia della coesistenza, oc
corre contemporaneamente 
portare avanti con slancio 
e prospettiva di larghe al-
leanze la lotta su obiettivi 
immediati e generali. Tra 
questi ultimi il compagno 
Berlinguer ha indicato 
quello dell'effettiva appli-
cazione da parte di tutti 
i paesi - della risoluzione 
dell'ONU sulla liquidazio-
ne del colonialismo e quel
lo della realizzazione delle 
indicazioni emerse dalla 
Conferenza mondiale sul 
commercio svoltasi a Gine-
vra nello scorso anno, per 
cio che si riferisce ai rap
porti tra paesi sviluppati e 
sottosviluppati. 

5 11 compagno Berlin-
• guer ha esaminato a 

questo punto le caratteri-
stiche della politica estera 
italiana caratterizzata dalla 
passivita, dall'inerzia, dal
la mancanza di initiative. 
Non sono questi segni, co
me qualcuno vorrebbe con-
vincerci, solo di prudenza, 
0 di una tendenza al di-
simpegno. Certo qualche 
elemento di maggior cau-
tela e prudenza esiste: es-
so e il riflesso dei contra
sti esistenti in campo atlan-
tico, di differenziazione 
nella maggioranza gover-
nativa, di un condiziona-
mento democratico che na-
sce dalla nostra lotta ed 
agitazione contro l 'oltran-
zismo Ma tre elementi re-
stano interamente negati-
vi. Ricordiamo le posizioni 
prese dal governo in netto 
contrasto con gli interessi 
e la coseien/a del paese 
(colloquio con Ciombe e 
posizione sul Vietnam). In 
secondo luogo la pruden
za e la cautela si sono ri-
dotte ad una incertezza che 
e passiva attesa di inizia-
tive di altre potenze. per-
manendo intanto immutata 
la tradizionale subordina-
zione alia politica ameri-
cana. 

Infine, se limitati e timi-
di gesti positivi si sono 
avuti (creazione di uffici 
commerciali Roma-Pechi-
no. incontro con Rapacki) 
e mancata ogni seria ini
ziativa italiana per dare 
soluzione positiva a que
stioni come quelle della 
Germania, della sicurezza 
europea, del Mercato co
mune, e dei rapporti con 
il Terzo Mondo 

Debolezze pero si sono 
manifestate anche nella 
capacita, da parte del mo
vimento democratico e po
polare di portare avanti , 
sui problemi della politica 
internazionale una =ua ini
ziativa con sufficiente 
continuity e organicita In-
comprensioni e manifesta-
zioni di provincialtsmo. la 
dove si manifestino. devo
no essere superate Piu an
cora che per il passato esi
ste oggi una interdipenden-
za oggettiva tra le questio
ni fondamentali della no
stra politica interna e eli 
sviluppi della situazione 
internazionale. tanto che 
possiamo senza dubbio af-
fermare che tutta la nostra 
lotta per una svolta a si
nistra non potra andare 
avanti efficacemente se 
non ss accompagnera alia 
iniziativa per un muta -
mentr, della politica estera 

II compagno Berlinguer 
j ha quindi indicato i pro-
. Memi piu important! at-
j torno ai quali deve essere 
j sollecitato un mutamento 
i della politica estera italia-
t na ed una iniziativa am-
| nia ed unitaria del movi-
J mento operaio e di tu t te 1? 

forze della sinistra euro-
ppa: i! prohlema del riar
mo atomico: cm si collega 

j i! problema tedesco e quel-
1 lo della sicurezza europea: 
I i problem; dell'integrazio-

ne economica e deH'unita 
! europe.i: » problemi de ' 

rapporti con il Terzo 
Mondo 

I Riarmo alnmiro c pro-
' blema tedesco. — I / l t aha 

deve uscire dalla posizione 
di attesa che ha fatto se-
guito alia cosiddetta adesio
ne tecnira data al progetto 
di forza multilaterale. e 
deve proclamare che essa 

non e interessata e respin-
ge ogni forma di sua par-
tecipazione alTarmamento • 
atomico Contemporanea
mente dobbiamo • batterci 
perche all'attesa di piani 
americani, inglesi o di al
tri paesi che rispondano al-
1'aspirazione tedesca al pos
sesso delle armi atomiche 
si sostituisca la ricerca di 
precise garanzie per ren-
dere impossibile il r iarmo 
atomico tedesco. Linea ispi-
ratrice per giungere a que
sto nsultato non puo che 
essere la linea tendente al
ia creazione in Europa di 
zone di disimpegno atomi
co che dovrebbero com-
prendere le due German ic 

Integruzione economica e 
unita europea. — Ven fat-
tori di quel tanto di inte-
grazione che si e gia realiz-
zata sono stati i processi 
di concentra/ione monopo-
listica In questo senso, pe
ro. gra/ie ad accordi anche 
con gruppi monopohstici di 
paesi non facenti parte del 
MEC, il processo di inte-
gra/ ione e andato assai ol-
tre la piccola Europa Nella 
misura infine in cm tale 
processo e andato avanti, l 
suoi effetti sono stati nel 
complesso profonuamente 
negativi per il nostro pae
se. Dobbiamo. quindi, come 
movimento operato dei sei 
paesi, respingere una li
nea e una prospettiva che 
tendono a spingere fino al
le estreme conseguenze 
I'integra/.ione economica e 
politica della piccola Euro
pa. che significherebbe un 
rafforzamento del potere 
monopolistico e delle ten
denze autoritarie in tut ta 
l 'area, con gravi conse
guenze sulle condi/.ioni dei 
lavoratori e sulla vita degli 
istituti democratici. La pre-
senza e l'impegno delle or
ganizzazioni operaie e de
mocratiche negli organismi 
europei esistenti, presenza 
che noi rivendichiamo, ha 
la sua giustificazione quin
di oltre che in ragioni di 
principio nella necessita di 
contestare in queste sedi 
gli indirizzi finora preva
l e n t , di sostenervi gli in
teressi delle classi lavora
trici e di battersi per un 
orientamento favorevole a 
piii ampie prospettive di 
collaborazione economica e 
politica europea come al
ternativa alia piccola Eu
ropa dei monopoli. 

Rapporti con il Terzo 
Mondo. — Occorre disso-
ciare la nostra posizione da 
ogni impresa e forma di co
lonialismo e di neocolonia-
lismo, ricercare un sistema 
di relazioni fondato sul ri-
goroso rispetto dell'indi-
pendenza economica e po
litica di ogni paese. Per 
queslo mentre dobbiamo 
chiedere una revisione de
gli indirizzi finora seguiti 
dobbiamo continuare a svi-
luppare una nostra inizia
tiva contro tutti gli attenta-
ti imperialistici alia liberta 
e all ' indipendenza dei po
poli e proseguire nella ri
cerca di contatti nostri con 
le forze progressive dei 
paesi nuovi. Infine. dob
biamo mantenere con for
za la richiesta e la pressio-
ne per il riconoscimento 
diplomatico della Repub-
blica popolare cinese. 

I problemi che poniamo 
al centro di una lotta per 
una politica estera italia
na democratica — ha det
to Berlinguer affrontando 
1 ultima par te del suo rap
porto. quella dedicata al-
l'unita del movimento co
munista internazionale — 
sono anche nell'essenziale 
i problemi che stanno di 
fronte a tutto il movimento 
operaio e al movimento de
mocratico europeo Di qui 
l'esigenza della ripresa di 
una iniziativa unitaria di 
tut te le forze europee di 
sinistra Negli ultimi tem
pi del resto non sono man-
cati segni che indicano 
che una certa ripresa ope-
raia e democratica e in at
to in Europa. sul piano del
le lotte sindacali e sul pia
no politico Per dare a que
sta npresa tut to il respiro e 
l'efficacia necessan occorre 
far progredire un'azione 
coordinata di forze operaie. 
sindacali e democratiche 
dei van paes: europei su-
perando i n ta rd i che f;no 
ad oaei ?•; =;ono avuti An
che per questo. ha detto 
Berlinguer. noi npropoma-
mo l'esigenza di una confe
renza dei partiti comunisti 
dell 'Europa occidentale. co
me momento per definire 
in comune una anahsi della 
situazione. confrontare le 
espenenze politiche e dt 
lotta dei van partiti e 
giungere nella misura piu 
ampia possibile a conclu-
sioni emeordi sia su pro
blemi immediati di inizia
tiva e di lott^. sia su pro-
b!emi piu generali di stra
t e g y 

Per quanto nguarda ii 
movimento comunista in
ternazionale la gravita del
la situazione internaziona
le e lo stato dei rapporti 
tra i partiti confermano 
che il problema decisivo re-
sta quello del rapporto tra 
la dife>a dell 'unita nella 
lotta contro 1'impena-

lismo e per la pace e l'esi-
genza di una ricerca e di 
un dibattito che devono 
continuare a svilupparsi 
per creare le condizioni di 
una nuova e piu elevata 
unita. 

In questo senso si muo-
vevano del resto i giudizi, 
le proposte, la linea che 
Togliatti espose nel suo 
promemoria, come pure la 
posizione da noi sostenuta 
sulla questione della Con
ferenza. Nelle condizioni 
attuali e evidente che la 
convocazione di una con
ferenza internazionale ap-
pare ancora prematura . 
Eventuuli incontri che po-
tranno aver luogo prossi-
mamente fra i rappresen-
tanti di vari parti t i , non 
potranno avere, secondo 
noi, che il carat tere di una 
semplice consultazione, di 
uno scambio di upinioni 
sulla situazione del movi
mento e sulle linziative 
per migliorarla. Ci sembra 
quindi da confermurc 
l 'orientamento di fondo che 
finora ci ha guidnto e che 
fondandosi sul riconosci
mento reaiistico della com
plessita della situazione e 
su tut te le possibilita nuo
ve e le necessita che ' si 
presentano preveda, come 
indicava 'Togliatti nel suo 
promemoria, un lavoro va-
rio e articolato che parta 
dai problemi reali e dalle 
situazioni concrete che og
gi esistono nelle varie parti 
del mondo per far avanza-
re in tutti i campi l'ela-
horazione creativa, la lotta 
e 1'iniziativa politica. 

Alio sforzo per rafforza-
re e difendere, percio, tut
ti gli elementi di unita e 
solidarieta nella lotta con
tro r imperial ismo e per la 
pace, devono accompagnar-
si la continuazione e lo svi
luppo del dibattito e della 
ricerca, la moltiphcazione 
dei contatti , delle riunioni 
regionali e per problemi. 

Per andare avanti su 
questa strada occorre te-
ner conto sempre piu del 
carat tere nuovo ampio e 
articolato che ha oggi non 
solo il movimento comuni
sta ma tutto il movimento 
rivoluzionario, che com-
prende e deve comprende-
re non solo i vecchi partiti 
del Comintern, i nuovi 
partiti comunisti sorti in 
questi ultimi decenni ma 
anche altre forze rivolu/.io-
narie che si muovono nel-
l'alveo della lotta contro 
l 'imperialismo e per tra-
sforma/.ioni che vanno nel
la direzione del socialismo. 
Questo significa non solo 
riconoscere la necessita di 
una nuova articolazione in
terna del movimento comu
nista che liquidi schemi e 
prassi ormai superate e si 
fondi sul principio dell 'uni
ta nella diversita e nella 
autonomia, ma significa 
comprendere che lo stesso 
movimento comunista non 
puo essere inteso come un 
movimento chiuso, separa-
to da confini rigidi, quasi 
come una chiesa. da altri 
movimenti < rivoluzionari. 
Lo sforzo per unire salda-
mente il movimento comu
nista deve far parte quin
di, di uno sforzo piu vasto 
che tenda a creare le basi 
di una unita mondiale di 
tutto il movimento rivolu
zionario e che cerchi fin 
d'ora un contatto molto piu 
ampio e vivo con tut te que
ste forze. 

Dopo aver indicato le li-
nee di un piano di lavoro 
per approfondire la nostra 
ricerca ed iniziativa sui 
problemi del movimento 
comunista, Berlinguer ha 
fatto, infine, un breve ri-
ferimento ai problemi dei 
Paesi socialisti. sui quali 
resta e deve r imanere sem
pre assai vivo Tinteresse 
del partito Cio non signifi
ca riprenderc- la discussio-
ne al punto e nei termini 
in cui essa si e svolta al 
momento della sostituzione 
del compagno Krusciov. 
Non si puo non tener con
to. infatti, che in questi 
mesi, mentre si sono me-
glio chiariti i motivi che 
hanno portato alia sostitu
zione di Krusciov. e che 
sono stati cer tamente moti
vi sen e consistent!, si e 
avuta la conferma che i 
cambiamenti nella direzio
ne del PCUS non hanno 
significato, come da qual
che parte si era temuto. 
un ritorno all ' indietro nei 
confronti della linea del 
XX Congresso. ne nella po
litica estera. ne nella po
litica interna 

Ma riconoscere questo 
fatto e avere present! le 
difficolta e i complessi pro
blemi che i compagni so-
vietici devono risolvere in 
tutti i campi non significa 
ne togliere valore alle ri-
serve ed osservazioni da 
noi fatte in occasione del
la sostituzione del compa-

i gno Krusciov. ne attenuarf> 
j l 'mteresse con cui guardia-

mo ai problemi general! 
dello sviluppo economico e 
politico nei paesi socialist! 
Anche le riserve da noi al-
lora espresse avevano del 
resto proprio questo signi
ficato piu generale e inten-
devano sottolineare l'irr.-
portanza che noi attribu.a-

mo al modo come vengo
no affrontati l grandi pro
blemi che • sono oggi di 
fronte ai paesi socialisti: 
da quelli della politica este
ra e dell'iniziativa verso i 
movimenti di liberazione e 
i paesi nuovi, a quelli del
lo sviluppo economico, dai 
problemi del coordinamen-
to economico, della divisio
ne del lavoro e dei rapporti 
politici tra i paesi socialisti, 
a quelli della cultura, e a 
quello per noi fondamenta
le dello sviluppo della de-
mocrazia socialista. Cono-
scere meglio e dibattere an
che criticamente questi 
problemi non 6 solo una 
necessita per comprendere 
meglio e far conoscere al
le masse i processi in corso 
nel mondo socialista e tut
ta la prospettiva dello svi
luppo del socialismo nel 
mondo ma e anche una del
le condizioni decisive per 
approfondire i nostri stessi 
problemi, per portare avan
ti la nostra elaborazione 
e la nostra lotta per una 
nostra via di avan/ata che 
ha il suo centro proprio 
nella ricerca del nesso tra 
democra/.ia e socialismo e 
tra via na/.ionale e strate-
gia internazionale. 

Nel pomeriggio e inizia-
to il dibattito. II primo a 

•prendere la parola e sta
to il compagno Cerreti. 

Condivide l'analisi fatta 
dal compagno Berlinguer 
sulla situazione internazio
nale e le proposte per una 
grande campagna per In pa
ce che superi vecchi sche
mi e vecchi limiti. 

L'URSS continua a svol-
gere una guista politica di 
distensione ma la situazio
ne si va aggravando per 
l'azione dei gruppi piu re-
trivi dell'imperialismo In 
particolare gli ultimi svi
luppi della politica degli 
USA sono tali da mettere 
in pencolo non solo la po
litica di distensione ma an
che i rapporti diplomatici 
fra gli stati. 

Quali sarebbero state per 
esempio le prospettive per 
il mondo dopo la politica 
di rappresaglia americana 
nel Viet Nam se 1'URSS 
avesse assunto un atteggia-
mento meno responsabile? 
Se, per altro, la azione di 
rappresaglia e una testimo-
nianza dell'impotenza mi
litare e politica degli USA, 
a noi spetta pero il compi-
to urgente di denunciare 
queste azioni che minac
ciano la pace del mondo. 
II clan della guerra preven-
tiva deve essere sconfitto 
come lo fu dieci anni fa. 
Questo e possibile se mobi-
literemo in tutto il mondo 
un poderoso movimento 
per la pace e. d'altra parte, 
se verra accresciuto il « po
tere contrattuale > del 
campo socialista. 

A questo proposito non 
vi puo essere dubbio che 
la tracotanza dell 'imperia
lismo cresce in modo pro-
porzionale al deteriora-
mento dei rapporti fra Ci
na ed URSS; di contro la 
unita e condizione essen-
ziale per la vittoria della 
pace e del mondo socia
lista. 

La chiave per fermare 
gli aggressori e portare 
avanti la politica della coe
sistenza e dunque: 1) nella 
capacita del movimento 
per la pace di dare pro-
va di iniziativa a livello 
mondiale: 2) nella possi
bilita di giungere ad un 
massimo di unita fra Cina 
ed URSS nella lotta contro 
l*imperialismo 

Nella prospettiva della 
conferenza internazionale 
dei partiti comunisti il no
stro obiettivo deve essere 
quello di riavvicinare 
quanto e piu possibile i 
diversi movimenti metten-
do 1'accento su tutto quel
lo che ci unisce, in parti
colare sulla lotta contro lo 
imperialismo e per la pace. 

La nostra ricca esperien-
za italiana — in partico
lare per quanto nguarda 
I'unita del Parti to con le 
masse — puo e deve ser-
vire agli altri partiti co
munisti cosi come a noi 
spetta utilizzare la espe-
rienza altrui nella lotta 
contro il revisionismo e 
contro il settarismo. 

CALAMANDMI 
Una attenuazione della 

azione per la pace, per la 
distensione e per la coesi
stenza pacifica — e quindi. 
nell'aspetto che riguarda 
piu diret tamente il nostro 
Parti to dell'azione per 
una politica estera italia
na che si muova in questa 
direzione — puo incidere 
negativamente MI tutta 
quanta l'area della nostra 
lotta per una avan/ata de . 

, moeratica e socialista e sul-
j la effieacia del . ostro stes

so impppno per • na nuova 
unita del movimento co-
ir.unista e operaio inter-

i na/ionalr-. 
I I-a --cla'iva di-r.tt?r.ziv 

ne del Parti to ai problemi 
della politica estera, al di 
fuori dei momenti di emer-
genza come quello at tuale 
del Vietnam, puo far dubi-
tare che, nella pratica, ri
schi di crearsi una lacuna 
nel nostro sforzo per man-
dare innanzi la nostra li
nea in Italia e per farla 
valere internazionalmente, 
e cioe che. trn l'azione di 
politica interna da un lato 
e dall 'nltro 1'iniziativa per 
cosi dire diplomatica ver
so gli altri partiti comuni. 
sti e operai, verso le forze 
democratiche. di liberazio
ne. di sinistra di altri pae
si. si appiattisca l'anello 
necessario di un'azione al-
tret tanto costante, altret-
tanto permanente. appunto 
per precisi obiettivi di po
litica estera, tesa a modi-
ficare i rapporti interna
zionali in quei loro nodi 
politici e economic! in cui 
l'ltalia v coinvolta. Puo 
darsi inoltre che. in que
sto campo. ci sfiori anche 
il rischio di un cr-rto di-
stacco dell 'elabora/ione e 
della ricerca teoriche rial-
la capacita di fare conti-
nuamente politica e di su. 
scitnre un movimento per 
degli obiettivi politici Al
ia luce di tali considera-
zioni dobbiamo intendere 
in senso generale e non 
settoriale. in scmo general-
mente autocritico. la re-
sponsabilita messa in rilie-
vo da Berlinguer d! dare 
nuovo slancio all'azione 
per la distensione e la coe
sistenza. come una qualifi-
cazione indispensabile del
la nostra strategia nel sun 
insieme e come una condi
zione per assolvere alia no
stra funzione nel movi
mento internazionale 

Al relativo indebolimen-
to della lotta di massa per 
la pace, hanno contribui-
to — oltre alia disunione 
intervenuta nel movimen
to comunista. alle diireren-
ziazioni nel Terzo Mondo, 
alia svalutazione da parte 
delle tesi cinesi della lotta 
per la coesistenza — anche 
le dilferenziazioni, i con
trasti , la confusione che si 
sono accentuati all ' interno 
del blocco imperialista. 
rendendo piii difficile per 
le grandi masse riconosce
re le direttrici immutate 
della strategia globale del-
I'imperialismo. fronteggia-
re le sue evoluzioni tat-
tiche. mobilitarsi per ar-
restarla e controbatterla 
nelle articolazioni che ha 
assunto. A noi tocca dun
que orientare e guidare le 
masse ad un'azione che, 
aderendo in modo adegua. 
to, in modo nuovo ai pro
cessi centrifughi nell 'ambi-
to della spinta imperiali
sta globale, arrivi lungo 
le loro linee. at traverso di 
essi. a colpire gli indirizzi 
di fondo di quella spinta. 
Si torna cosi alia necessita 
di orientare la lotta per la 
pace su concreti e precisi 
obiettivi politici, che collo-
chino oggi, e positivamen-
te. contenuti e scadenze 
nella grande prospettiva 
della coesistenza pacifica. 

E' su questo terreno che 
si puo ripristinare e allar-
gare una efficace unita dl 
azione per la pace su scala 
internazionale. sia al diso-
pra delle divergenze nel 
movimento comunista, sia 
al di sopra delle varie 
ispirazioni ideali e piatta-
forme generali delle varie 
forze di pace che si molti-
plicano nel mondo. Su q u e . 
sto terreno anche, in ogni 
paese. la lotta per la pace 
deve sempre piu art icolaie 
e caratterizzare la propria 
autonomia. costruire il pro
prio tessuto uni tar io. por
tare il contributo delle pro-
prie scelte nazionali. Ci6 
equivale a dire che l ' impe
gno del nostro Part i to per 
un impulso nuovo e per
manente all'azione di pace 
nel nostro Paese si identi-
fica con un impegno per de
finire con molta piu preci-
sione alcune nostre scelte 
di politica estera. le quali 
diventino parte della bat-
taglia quotidiana del Par
tito a tutt i i livelli. Sulla 
base di una analisi piu a t . 
tenta e profonda dei pro
blemi internazionali , dei 
dati di fatto relativi . delle 
forze e degli interessi in 
campo. occorre compiere 
sui temi della politica este
ra lo stesso sforzo di pre-
cisione e organicita negli 
obiettivi politici che abbia
mo compiuto e stiamo com-
piendo per altri aspetti 
fondamentali della nostra 
linea. 

St re t tamente unita a 
questa e I'esigenza — sul 
piano nazionale e interna-
zicnale — di forme e stru
menti nuovi per l'azione di 
pace che. arieguandosi me
glio alia articolazione de-
el: obiettivi e deMe for»e. 
c empre piu sostanzino la 
1'iro auton.vnia come pun. 
•i d: inc^rtro di dibatti to 
e collegamento per l'ini-
»:»';va roncrc-ta pi-.Utnsui 
che come punt i . is»i:uzio-
nali di direMore s»lla ba
se di piattaformc £<_•..erali 
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