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>i impegni tutto il partito in una vigorosa 
npresa del tesseramento e del proselitismo 

Una nuova leva di iscritti per il ventennale del la Resistenza - Un partito piu forte e articolato come strumento 
di democrozia e di lotta antimperialista 

' Nell a mattinata dl glove-
dl il CC. ha ascoltato una 
Jnformazione del compagno 
Emanuele Macaluso sull'an-
damento della campagna del . 
tesseramento e del proseliti
smo al PCI e alia FGCI. Egli 
ha ' richiamato il Partito a 
considerare alcuni problem! 
emcrsi nel corso della cam-
pagna che riguardano un 
aspetto fondamentale della 
costruzione di quel partito di 
masso, moderno, di lotta e di 
governo che la Conferenza dl 
Napoli ha deflnito come con-
dizione indispensabile per lo 
•viluppo della nostra strate-
gia politica. 

I E' in corso un lavoro dl 
• veriflca delle espcrienze 

nella attuazione delta linea 
organizzativa decisa a Napo
li. Risulta • che l'attuazione 
del decentramento a livello 
del comitati comuniill e di 
zona e andata avanti con suc-
cesso mentre per le grandi 
citta I problem! del decentra
mento e dello sviluppo de-
mocratico del Partito si pon-
gono ID modo piu complesso 
ed emerge l'esigenza di anda-
re a soluzloni a volte molto 
dlversiflcate nelle forme orga-
nlzzative. ma unitarie nell'in-
dirizzo generale. Anche per i 
Comitati regionali abbiamo 
realizzato del progress! ma si 
pongono problem! nuovi le-
gati al modiflcarsi della si-
tuazione economica, con il 
passaggio alia programmazlo-
ne, con la lotta ormai rawi -
cinata per una soluzione 
avanzata del problema della 
istituzione delle regioni a 
statuto ordinario, con la ne
cessity di estendere le lotte 
operale e di collegarle con un 
arco piu ampio di problem! 
strutturali e di forze sociali. 
con l'urgenza di una batta-
glia di fondo attorno all'ns-
setto delle citta e dei grandi 
comprensori economici e ci
vil!. A questo proposito ri-
teniamo che un apporto e 
uno stimolo possano venire 
a tutto il Partito dalle con-
ferenze regionali attualmente 
in preparazione nel Veneto, 
in Emilia, nel Lazio. in Ca
labria e In Sicilia. 

2 Lo sviluppo del caratte-
> re di massa del Partito 

— sottolinea Macaluso — e 
strcttamente collegato a tutto 
to sviluppo della nostra li
nea organizzativa. La campa-
gna per il proselitismo ha 
certo un suo momento distin-
to • in questo quadro. e un 
momento essenziale di verifl
ca della nostra linea politi
ca. del nostro rapporto con 
le masse, della capacity delle 
nostre forme di organlzzazio-
ne a mantenere e sviluppare 
questo rapporto. E" nel corso 
dl questa campagna che por-
tiamo avanti una lotta poli
tica e ideale nel partito c fra 
le masse contro le tendenze 
che negano o sottovalutano il 
valore del partito di massa 
nella lotta per la democra-
zia e il socialismo. 

Macaluso ricorda a questo 
punto che questo impegno 
politico e ideale ci ha porta-
ti al successo del '64 quan
do l'attivita di proselitismo 
ci ha consentito di superare 
il numero dei tesserati degli 
anni 1963 e 1962 bloccando e 
iniziando a rovesciare la ten-
deoza alia caduta del numero 
degli iscritti. Abbiamo infatti 
raggiunto 1.641.214 iscritti 
supersndo di 26.102 gli iscrit
ti dell'anno precedente e di 
10.664 quelli del 1962. Anche 
la media della quota tessera 
e cresciuta da 982 lire nel 
1963 a 1.016 nel 1964 mentre 
nel 1962 era di 789 lire. 
Anche la FGCI toccando i 
173.821 iscritti ha superato 
i tesserati dell'anno prece
dente. I nuovi militant! sono 
stati nel 1964 203.162. di cui 
144.862 sono entrati nel Par
tito e 58.320 nella FGCI. 

Questo risultato costituisce 
una risposta positiva " alia 
spinta che viene dalla orga
nizzazione della societa do
minate dai monopoli alia di-
sgregazione della vita socia-
Ie e alia frantumazione della 
organizzazione democratica 
delle masse. E* un fatto po
sitivo il nostro successo per
che rappresenta una prima 
risposta all'involuzione del 
centrosinistra. al tentativo di 
isolare il nostro partito; ri
sposta che ha avtito la con-
ferma politicamente pin rile-
vante con le elezioni del 22 
novembre. Anche la crescita 
degli organizzati nella CGII, 
e nell'Alleanza dei contadini 
va ascritta come una reazione 
democratica delle masse. 

3 ." Abbiamo posto alia cam-
» pagna del 1965 1'obbietti-

vo di avanzare con piu deci-
sione su questa strada invi-
tando le organizzazioni di 
partito a guardare non al 
raggiungimento del 100 per 
cento ma a tutte le forze or-

. ganizzabilL sulla base delle 
indicazioni della Conferenza 
di Napoli: giornate nazionali 
dl tesseramento. proiezione 
esterna delle organizzazioni 
attraverso tutte le forme del
la propaganda orale e scritta. 
impegno di tutto il quadro 
dirigente a diretto contatto 
con la classe operaia e le 
masse popolari, diflusione 
deU'Unitd come strumento di 
MOQuista politica e ideale. 

L'aspetto positivo del rl-
sultati ottenuti su questa ba
se non e da sottovalutare. 
Circa 2000 sezioni hanno gia 
raggiunto o superato il • nu
mero degli Iscritti dello scor-
so anno, il 100 per cento e 
stato raggiunto dalle federa-
zionl di Trieste e Monza e 
da 11 federazioni giovanili. 
1.359.918 comunisti sono sta
ti tesserati prima della fine 
di gennaio. E' un risultato 
imponente che riconferma la 
grande forza di massa rap-
presentata dalla nostra or
ganizzazione e i suo! vasti e 
profondi legami con le masse 
popolari italiane sconoscluti 
ad ogni altra formazione po
litica in Italia. ' 

Gli 81.094 reclutati (59.018 
al partito e 22.076 alia FGCI) 
sono un segno della crescen-
te adesione delle masse alia 
nostra politica. della spinta 
del 22 novembre e dell'esten-
dcrsi della condanna popola-
re verso la politica del cen
trosinistra e le conseguenze 
che essa riversa sul paese. 
Mentre una crisi profonda e 
persistente lacera gli altri 
partiti italiani un afflusso 
notevole e continuo di nuo-
ve forze si orienta verso il 
nostro partito e ne estende 
la forza organizzata e la ca
pacity politica. 

4 1 risultati flnora conse-
• guitl destano tuttavia al-

cune preoccupazioni so posti 
in relazione aH'obbiettlvo di 
superare i livelli raggiunti nel 
1964. Rispetto alia stessa data 
drllo scorso anno si registra 
un ritardo di oltre centomi-
la Iscritti. dovuto • soprattut-
to alia mole di lavoro soste-
nuta dal Partito durante e 
dopo la campagna elettorale. 
Per quanto notevole il livello 
del reclutamento e insufflcien-
te c ci6 aopare il punto piu 
debole della attuale campa
gna. Lo sforzo prodotto fe sta
to flnora prevalentemente ri-
volto al ritesseramento. La 
campagna ha teso a riprcn-
dere certe vecchie e superate 
caratteristiche di una campa-
pna interna, prettamente or
ganizzativa, portata avanti da 
una sola parte del partito. 
II ritardo, abbastanza gene-
ralizzato, e del 10 per cento 
nelle tre regioni del triangolo 
industriale ed 6 sensibile nel-
l'Umbria e nel Lazio. Nel 
Mezzosiorno i dati del tesse
ramento confermano le indi
cazioni critiche ' emerse dal 
voto di novembre e richiama-
no all'esigenza di accompa-
gnare il lavoro di analisi e 
di iniziativa delle nostre or
ganizzazioni ad un lavoro im-
mediato. di collesamento con 
le masse, di proselitismo. con 
un impegno di tutto il quadro 
dirigente senza eccezioni. So
lo dieci federazioni meridio-
nali sono sugli stessi ltvelli 
dello scorso anno: Messina, 
Taranto, • Camoobasso. Agri-
gento, Aquila, Avezzano, 
Avellino. Melfl, Termini Ime-
rese, Oristano. In queste re
gioni dovra essere ripreso un 
contatto piu diretto con le 
masse, con le sezioni del no
stro partito, con gli iscritti, 
per avere un quadro piu chia-
ro della situazione. una vaJu-
tazione piu puntuale delle ri-
vendicazioni e delle aspira-
zioni delle masse, un giudizto 
piu preciso sugli orientamenti 
politici che emergono. Si trat-
ta di avere'un largo dibattito 
di base a cui partecipino an
che i dirigenti nazionali del 
partito. Alcuni di questi in-
contri verranno organizzati 
nelle prossime settimane. Par-
ticolare attenzione deve esse
re dedicata anche alio svi
luppo delle organizzazioni di 
massa secondo le indicazioni 
contenute nella risoluzione del 
X Congresso. 

' • Nelle zone bianche del Nord 
l'andamento della campagna 
registra • dementi complessi-
vamente positivi pur con squi-
libri di carattcrc locale. Si 
accentua la tendenza in cor
so fin dallo scorso anno ad 
una espansione graduale del
la forza organizzata II Vene
to e al di sopra della media 
nazionale. NeH"Alta Lombar-
dia le federazioni di Como. 
Monza e Sondrio sono in an-
ticipo sul 1964. Nel Friuli in-
vece, soltanto Gorizia ha un 
buon andamento. 

5 Per le grandi citta il qua-
• dro della situazione e piu 

critico. Non si awertono an-
cora sintomi di un rovescia-
mento rcale della tendenza 
alia riduzione delle - nostre 
forze. Macaluso rcca a questo 
punto alcuni dati a proposito 
dellincremento demografico 
nell'ultjmo decennio. dell'in-
fluenza elettorale del PCI e 
degli iscritti al partito. La 
popolazione c aumentata del 
25*7, i \ot i comunisti del 
49'*, ma gli iscritti sono di-
minuiti. 

Siamo dunque di fronte al-
1'accentuarsi di un vistoso 
squilibrio in ambedue i rap-
porti fondamentali di forza: 
quello fra iscritti e popola
zione e quello fra iscritti e 
voti. Analizzando lo stato del 
partito nelle grandi citta Ma
caluso avverte che vi e nella 
composizione sociale degli 
iscritti una eccessiva inci-
denza di gruppi sociali eco-
nomicamente non attivi. 

Esiste al limite di questo 
fenomeno un pericolo non tra-
scurabile di deformazione dei 
caratteri esscnziali del par
tito. Nel corso della recente 
rlunione coo i dirigenti di 

partito delle grandi citta e 
stata riconfermata l'esigenza 
di dare a questi centri quel-
l'attenzione politica - e quel 
particolare impegno organiz-
zatlvo che corrispondono al 
loro crescente peso politico. 

Emerge in tutta l'area del 
partito e soprattutto nella 
Fgci la neccssita di dare piu 
peso al lavoro di costruzione 
della organizzazione comuni-
sta di base, alia stampa e alia 
propaganda semplice, piii ade-
rente alle aspirazioni imme
diate delle masse, ai gior-
nali di fabbrica, alle attrez-
zature di sezione. E' neccssa-
rio che la nostra iniziativa 
giunga sempre a fissare for
me di attivita che mobilitino 
la grande maggioranza dei 
militanti e consentano al sin-
golo compagno di esplicare 
una propria attivita. 

6 . Tutti i dati concorrono 
• quindi a sottollneare l"ur-

genza di operare una svolta 
nella campagna, di rinvigo-
rirne il carattere pubblico, di 
accentuare il momento del 
proselitismo. Questo impegno 
discende dalla odierna situa
zione politica; l'accrescimen-
to del prestlgio e della forza 
organizzata del partito e stret-
tamente legato alia nostra ca
pacity di portare avanti oggi 
la lotta dei lavoratori per re-
spingere Tattacco padronale 
e governativo, per combatte-
re con rinnovato vigore l'im-
perialismo che minaccia la 
liberta dei popoli e la pace, 
per preparare sbocchi posi
tivi e democratici alia situa
zione nazionale e internazio-
nale. Dobbiamo avere coscien-
za che in questa situazione, 
se non sapremo muoverci con 
capacita ed energia vi sono 
dei rischi di stagnazione e 
anche di involuzione della 
forza organizzata specialmen-
te laddove, come nel Mez-
zogiorno, piu debole e la no
stra capacita di suscitare e 
dirigere il moto di protesta 
che sta maturando in seguito 
a ulteriori fenomeni di degra-
dazione economica e civile. Va 
anzi detto con franchezza che, 
per molte delle nostre orga
nizzazioni, la possibility di da
re avvio al consolidamento e 
alia estensione della forza del 
partito e affidata immediata-
mente al nostro impegno di 
lotta a flanco delle categorie 
piu colpite dalla crisi che 
guardano con scetticismo e 
delusione alle altre forze po-
litiche e che possono trovare 
nel nostro partito Tunica forza 
capace di guidarle, di convo-
gliare positivamente la loro 
protesta. E' nel corso di que
ste lotte che dobbiamo far 
maturare nelle masse la co-
scienza di una salda organiz
zazione rivoluzionaria per da
re continuita alia lotta per la 
trasformazione della societa e 
fare emergere con forza il 
ruolo autonomo del partito 
della classe operaia. 

7 Macaluso esamina quindi 
> lo stato del partito nelle 

fabbrlche e sottoiinea che il 
peso delle nostre organizza
zione insuffTciente. Nel pe-
riodo in cui la occupazione 
operaia cresceva del 50 per 
cento il partito ha perso una 
parte non trascurabile di 
iscritti. La percentuale degli 
operai iscritti al partito sul 
totale degli operai occupati si 
e ridotta sensibilmente. La 
Conferenza - nazionale degli 
operai comunisti indetta per 
il prossimo maggio costitui
sce una occasione preziosa per 
affrontare energicamente il 
problema della organizzazione 
comunista nella fabbrica. Noi 
avvertiamo infatti che il mo-
vimento di lotta nelle fabbri-
che e giunto ad un punto de-
licato di svolta. Di fronte al-
l'attacco padronale contro la 
condizione operaia e i diritti 
democratici dei lavoratori e 
sempre piu evidente che la 
risposta della classe operaia 
non pud essere ridotta alia 
sola iniziativa sindacale. Di 
qui la necessita di una pre-
senza immediata del partito 
tra le masse operaie. Oggi il 
partito deve dare democrati-
ramente un proprio contribu
te alia - lotta rivendicativa, 
sviluppare una discussione di 
massa sul tema della program-
mazione con una elaborazione 
che parta dalla fabbrica e dal 
settore nel quadro di una lot
ta per la ripresa e la trasfor
mazione della nostra econo-
mia e awiare il dibattito e la 
iniziativa politica intorno al 
tema dell'unita politica della 
classe operaia e delle forze 
socialistc nel quadro della 
nostra prospettiva generale e 
immediata. 

Nel corso della conferenza 
dt fabbrica dobbiamo porre 
con tempestivita il problema 
della costruzione della sezio
ne di fabbrica. affrontare il 
problema della creazione e 
dello sviluppo dei gruppi di
rigenti, sviluppare i tempi 
della democrazia interna di 
partito. E* qui che dobbiamo 
inserire una vivace e organiz
zata campagna di proselitismo. 

8 Analizzando lo stato del-
• la campagna di tessera

mento tra le donne Macaluso 
indica la necessita di correg-
gere gli squilibri tra le di
verse zone del paese. Nelle 
regioni del triangolo indu
striale la percentuale delle 
compagno sul totale degli 
iscritti diminuisce e non vie
ne curato adeguatamente il 

rafforzamento delle nostre po-
slzionl tra le lavoratrici. Re-
sta pressoche inalterato il di-
vario tra le singole regioni 
rosse. Nel Mezzoglorno la per
centuale delle iscritte al Par
tito si mantiene su livelli 
troppo bassi. 

I problem! del rafforzamen
to del Partito fra le donne 
devono fare un passo avanti 
con la preparazione • della 
Conferenza delle donne co-
muniste. E' necessario intan-
to che nel dibattito venga sta-
bilito un collegamento espli-
cito tra la denuncia dell'at-
tuale condizione femminile e 
!1 nostro discorso sulla parte-
cipazione delle donne alia vi
ta democratica e sulla im-
portan2n decisiva della mili-
zia comunista. 

Occorre inoltre prevedere 
una serie di inizlative rivol-
te direttamente al tessera
mento e al proselitismo sulla 
base di precisi obbiettivi e 
con l'appoggio di una vasta 
campagna propagandistica. 
Tra queste iniziative Maca
luso indica il lancio di una 
leva di iscritte nel Ventenna
le della Resistenza. 

9 Passando a trattare del-
• lo stato della Federazione 

Giovanile Comunista, Maca
luso ricorda che oggi il rap
porto organizzativo tra Partito, 
Fgci, e le nuove generazioni 
di operai. dl intellettuali e di 
giovani occupati nelle attivita 
terziarie e ancora debole e 
incerto. Permane anche a 
questo proposito un divario 
tra il peso assunto dai gio
vani nella produzione (oggi il 
50',o della mano d'opera oc-
cupata neirindustria ha me-
no di 30 anni) e nelle lotte 
sindacall e politiche e la mili-
zia nelle organizzazioni poli
tiche e sindacali. A questa 
stregua U rafforzamento della 
Fgci. e ancora limitato. Dopo 
il grande slancio iniziale im-
presso alia campagna di tes
seramento con la leva To-
gliatti il ritmo si e afflevolito. 
A11'8 febbraio la Fgci aveva 
raggiunto il 75,5 per cento. 
11 federazioni giovanili han
no superato il 100 per cento: 
Gorizia, Pordenone, Cassino, 
Chieti, Benevento, Potenza. 
Catanzaro, Crotone, Ragusa, 
Termini Imerese. Trapani. 
Anche la regione calabrese ha 

superato • complesslvamente 
gli iscritti dello scorso anno-
I dati attuall rivelano per6 
aceentuati squilibri tra zona 
e zona. Salvo la Puglia le re
gioni del Mezzogiorno segna-
no uno sviluppo piii rapido 
del tesseramento. Sono inve-
ce le regioni del Nord che 
denunciano un ritardo rispet
to al '64. Particolarmente in-
soddisfacente e la forza della 
Fgci ne! Triangolo industriale. 

Questi sono gli elementi di 
riflessione critica che inve-
stono gli orientamenti e il la
voro della Fgci e che riguar
dano direttamente il Partito. 
Bisogna stare attenti — affer-
ma Macaluso — a non mitiz-
zare la * rivolta antieapitali-
stica dei giovani •>. a non mi-
tizzare la « rivolta del 'CO «. a 
non forzare artificiosamente 
la constatazione che i pro-
blemi immediati della condi
zione sociale e delle condi-
zioni di vita si pongono. per 
i giovani. prima di tutto co
me prospettiva ideale. E* ve-
ro che noi dobbiamo dare 
largo spazio ai problemi ideal! 
e di prospettiva generale nel 

momento in cui il travaglio 
attorno alia lotta socialista e 
profondo in tutto il movimen-
to operalo, ma non e meno 
vero ehe spostare su questo 
tutto 1'asse del nostro discor
so alle nuove generazioni ci 
fa perdere l'esigenza. anche 
per i giovani insopprimibile, 
di partire dalla condizione so
ciale. dai problemi immediati 
che oggi sono gravi, 

Una vigorosa ripresa della 
campagna dl proselitismo im-
pone oggi un rinnovato e to
tale impegno dl tutti I gruppi 
dirigenti della Fgci. Punti dl 
riferimento di questa campa
gna sono la partecipazione 
della Fgci alia conferenza dei 
comunisti delle fabbriche, il 
rilancio della nostra iniziativa 
verso gli studenti delle scuo-
le tecniche e professional!, 
una migliore organizzazione 
della nostra azione nelle Uni
versity. un ulteriore sviluppo 
della lotta anticolonialista e 
antimperialista cui devono es
sere fnteressatl non solo gli 
studenti ma anche i giovani 

1 operai e contadini. 

I A Awiandosi alia conclu-
I U» sione, il compagno Ma

caluso atlerma che e necessa-
ria oggi una vigorosa ripresa 
della campagna di proseliti
smo e di tesseramento che si 
associ al rilancio della diflu
sione dcll'Unita, in occasione 
del suo miglioramento edito-
riale. 

II partito si appresta ad 
una serie di iniziative legate 
al Ventennale della Libera-
zione volte a sottolineare il 
ruolo decisivo dei comunisti 
nel nostro secondo Risorgi-
mento. 

In questo anno ventesimo 
della insurrezione dobbiamo 
chiedere in nome degli ideali 
della Resistenza, a migliala di 
lavoratori e di giovani di ade-
rire al partito di Togliatti. dl 
Gramsci, dei Cer\'i. di Curiel. 

II 19C5 e anche l'anno del 
Congresso del Partito e sa-
reino tutti chiamati ad un la
voro di elaborazione e di co
struzione. Si tornenT a par-
lare da piii parti della nostra 
politica, della nostra influenza. 

della nostra organizzazion* ed 
anche del nostrl iscritti. Ma 
noi non parliamo di iscritti 
solo nei congress! per spartlra 
tessere fra le correnti. Nel re
cente Consiglio Nazionale del
la D.C. 6 stato detto che 11 
tesseramento in quel partito e 
in gran parte un imbroglio. 
Purtroppo anche nel PSI si 
riducc sempre piu l'interesse 
ad organizzare le masse, a sti-
molare l'attivita di base. 

Questo disimpegno delle 
altre grandi formazionl poli
tiche crea un vuoto ed e un 
fatto negativo a cui dobbiamo 
reagire moltiplicando il no
stro impegno per stlmolare 
l'attivismo politico e l'incon-
tro con le altre posizioni 
ideali-

NeH'anno del Congresso 
chiamiaiuu migliaia di lavora
tori a dibattcro con noi. a ve
nire nelle nostre file per dl-
scutere, portare Idee nuovt. 
nuove esigenze. Nel nostro 
partito, i lavoratori dovranno 
trovare la possibility concreta 
di esplicare il loro impegno 
di lotta e ideale. 

dibattito sul la s i tuaz ione 
internazionale e la lotta per la p a c e 

PISTILL0 
II compagno Pistillo si uni-

sce ad altri compagni nel sot
tolineare come positivo e tem-
pestivo, il fatto che la Dire-
zione abbia posto all'ordine del 
giorno del Comitato Centrale 
l'analisi della situazione inter
nazionale e il problema di 
un ampio rilancio del movi-
mento per la pace, unitamen-
te all'esame delle questioni del 
movimento comunista ed ope-
raio internazionale. II nostro 
ritardo nel movimento di lot
ta per la pace dipende anche 
dalla scarsa continuity della 
nostra azione. Infatti non 
demmo prova di sufflciente 
tempestivita nel lugllo scorso 
quando il Vietnam fu sogget-
to ad analoghi attacchi aggres-
sivi da parte degli Stati Uni-
ti. Anche al livello interna
zionale vi fu in quell'occasio-
ne mancanza di chiarezza e 
tempestivita. 

Oggi le masse reagiscono po
sitivamente alia posizioue del 
nostro Partito ed alia inizia
tiva diplomatica dell'Unione 
Sovletica. Cid dimostra che 
alia base non e'e sordita su 
questi problemi e che il mo
vimento pu6 sviluppare sem
pre piii. Occorre perd supe
rare il nostro difetto di non 
aver saputo indicare, in cou-
creto, lo stretto, intimo rap
porto tra problemi di politica 
interna e lotta per la pace. 

Si parla . rnolto della pro-
grammazione dello - sviluppo 
economico. Ma come si pub 
pensare di poter positivamen
te lottare per una tale pro-
grammazione se non rendiamo 
chiari i nessi che vi sono tra 
questo problema e i proble
mi di politica estera. se non 
sappiamo individuare, con 
chiarezza, i condizionamenti 
che dalla politica estera deri-
vano alle - scelte interne di 
politica economica? Questo 
dobbiamo saper fare proprio 
perche nel partito e tra i 
lavoratori chiarezza e coeren-
za sono la condizione pregiu-
diziale per dar vita alia lotta. 

11 compagno Pistillo sotto
iinea quindi che la creazione 
e il rilancio di un ampio mo
vimento per la pace richiede, 
oltre all'approfondimento dei 
temi indicati da Berlinguer, 
un esame anche dei mezzi e 
delle forme. Non possiamo ri-
tornare puramente e sempli-
cemente al passato. Si tratta 
di organizzare il movimento 
su basi nuove dedicando a 
questo problema l'attenzione e 
il tempo necessari. Ma men
tre facciamo questo. mentre 
lavoriamo a fornire un con
tribute originale nella lotta 
per la pace, il Partito pu6 — 
direttamente — determinare 
grandi. movimenti di massa 
assumendo in proprio determi
nate iniziative. A questo pro
posito 1'oratore indica la ne
cessita di un nostro collega
mento con il PSIUP (che si 
rivela sensible a questi pro
blemi anche se iaivolta con 
posizion; non tutte accettabili) 
e di una cont;nu;ta di iniziati
ve nostre per una di versa po
litica estera del governo 
italiano. 

Infine. il compagno Pistillo 
afferma che se l'incontro di 
Mosca dovesse aver luogo. la 
nostra delegazione dovra par-
teciparvi esprimendo le po
sizioni del C. C. 

PA0UCCHI 
II compagno Paolicchi pre-

sidente della Lega nazionale 
delle Cooperative, definisce 
cstrcmamente grave e perieo-
losa la situazione internazio
nale attuale per il massiecio 
attacco deirimpcrialismo che b 
riuscito ad assumera come 

componente quasi stabile della 
propria strategia aggressiva 
anche i contrasti manifesta-
tisi nel movimento comunista 
e tra singoli paesi socialisti. 
Di fronte a ci6 1'oratore giu-
dica poco opportuna la pros-
sima riunione del primo mar-
zo. La prevedibile assenza dei 
partiti di quella parte del-
l'Asia che e oggetto dell'ag-
gressione imperialista potreb-
be essere utilizzata strumen-
talmente dalla propaganda 
imperialista al fine di creare 
stati d'animo di depressione 
nel movimento antimperiali
sta mondiale. Conviene per-
ci6 fare il possibile per evi-
tare questo rischio e nel caso 
che la riunione abbia eo-
munque luogo egli ritiene che 
il nostro atteggiatnento debba 
mirare ad impedire tutto cift 
che pub inasprire o rendere 
piii difficili i rapporti nel 
movimento comunista. 

Paolicchi rileva quindi che 
la Direzione del Partito ha 
fatto bene a centrare il di
battito sul problema della 
creazione di un movimento 
antimperialista per la pace e 
afferma la esigenza di un 
esame piii dettagliato e pre
ciso delle caratteristiche che 
il movimento stesso ha as
sunto in Italia in risposta al-
l'aggressione statunitense al 
Vietnam. Paolicchi concorda 
con quei compagni che hanno 
affermato che si e trattato e 
si tratta di un movimento di 
avanguardia. che poggia es-
senzialmente sulla iniziativa 
dei giovani, e che ha espres
so. come principale conte-
nuto, la solidarieta con le ri-
vojuzioni coloniali. e condi-
vide 1'iniziativa proposta dal 
compagno Alicata di dar vita 
ad un grande movimento in
ternazionale per poire fine 
e liquidare il colonialisnio 
nel mondo. 

Ma la componente delle ri-
voluzioni coloniali non e il 
solo elemento della lotta anti-
imperialista per la pace. La 
azione degli stati socialisti e 
quella della classe operaia 
dei paesi capitalistic! si col-
lega dialetticamente a quel 
primo elemento e mette in ri-
lievo la connessione tra lotte 
rivendicative. lotte politiche e 
lotte per la pace. I successi 
che si possono ottenere in 
questa o quell'area. su questo 
o quel fronte. sono intima-
mente collegati. E' su questa 
base che si potrebbe piun-
gere alia ricostituzione della 
unita del movimento comuni
sta internazionale. 

In questo senso Paolicchi 
csprime il dubbio che la for
mula - unita nella diversi*a -
abbia in ?e una qualche sta-
ticita. nel senso che sembra 
sottolineare troppo le divcr-
sita. 

SANDRI 
L'on. Sandri. vice respon-

sabile della sezione Esteri del 
PCI si e intrattenuto su una 
analisi dei livelli della mobi-
litazione popolare nella iotta 
contro le aggres?ioni imperia-
liste. ricordando sia le mani-
fe'ttazioni contro l'arrivo di 
Ciombe in Italia sia quelle piii 
recenti contro l'intervento 
americano nel Vietnam. I.i-
miti e insufficionze ci sono 
state certamente. soprattutto 
in una scarsa presenza quaiifl-
cata di altri partiti. tuttavia 
un giudizio complessivo su 
questa mobilitazione non pub 
essere che largamente posi
tivo Non pub tuttavia nem-
meno essere trascurato il fat
to che si vanno manifestando 
nel partito socialista incer-
tezze nell'azione di dife>a 
della pace, determinate non 
solo dalla collaborazione go-
vernativa, ma anche dalla 
penetrazione di una concezio-
ne acltssista di questa lotta 
e dalla accettazione della tesi 
per cui il problema della coe-
sistenza non potrebbe risol-

versi che come accordo tra i 
due blocchi. 

Nel corso delle manifesta-
zioni di lotta antimperialista 
di queste settimane sono 
emersi per6, e non debbono 
essere sottovalutati, elementi 
di incomprensione anche nel
le nostre file della linea del 
partito. e rigurgitl di dogma-
tismo. Mentre va confermato 
che la mobilitazione antimpe
rialista e una componente es
senziale della lotta per la coe-
sistenza va rilevato che e ne
cessario che tale azione non 
pub essere solo una risposta 
agli attacchi imperialistic!, ma 
deve avere carattere di una 
iniziativa e di una mobilita
zione costante che faccia 
avanzare sul piano politico e 
ideale la linea della coesisten-
za e della pace. 

Non meno importante deve 
essere considerate la nostra 
azione sui problemi europei. 
Qui le nostre insufficienze so
no piii gravi. sia sul terreno 
della elaborazione che su 
quello della azione politica. 
Le nostre difficolta su questi 
problemi. della sicurezza eu-
ropea. della organizzazione 
economica e politica. de! rap
porti tra l'Europa e il Terzo 
mondo sono piii gravi anche 
perche esiste un atteggiamen-
to arretrato delle altre forze 
democratiche europee. Basti, 
del resto. ricordare come 
venga accettata, anche nel no
stro paese, da forze come il 
PSI e La Malfa la erronea 
teoria secondo la quale il dia-
logo sarebbe possibile solo 
sulla base di una unita dei 
blocchi contrapposti: di qui 
quindi una prctesa necessita 
dell'unita europea subordina-
ta ail'unita atlantica. Su que
sta base si sviluppa del resto 
la polemica antigollista di La 
Malfa e del PSI. II nostro 
giudizio sulla politica di De 
Gaulle e stato espresso chia-
ramente. e ieri lo ha ribadito 
con chiarezza il compagno 
Berlinguer: non possiamo co-
munque sottovalutare che egli 
coglie alcune tendenze ogget-
tive che stravolge ai suoi fini 
giovandosi anche del fatto 
che le forze democratiche eu
ropee non riescono a portare 
avanti una loro alternativa. 

Spetta oggi al nostro parti
to dare il massimo contribato 
alia elaborazione ed alia ini
ziativa delle forze democrati
che a livello europeo conte-
stando. anche nell'ambito del
le attuali strutture le propo-te 
dell'awersario cd indicando. 
in accordo con le forze della 
sinistra disponibili. tappe in-
termedie da far maturare in 
vista di successive 5viluppi. II 
compito e tanto piii urgente 
per noi perche appare sem
pre piii evidente la connessio-
ne tra politica interna e poli
tica europea. Nel corso dello 
ultimo anno e apparsa jhia-
ra la gravita del condiziona-
mento che e venuto al nostro 
paese. sul terreno economico 
dagli organismi europei. Noi 
dobbiamo quindi avere subito 
una nostra iniziativa chieden-
do intanto - il • rinnovo • della 
nostra rappresrntanza al Par-
lamento europeo senza discri-
minazioni. ed opponendoci a 
quel processo di fusione tra 
gli esecutivi delle romunith 
con cui si prcfigura la forma
zione di un governo econo
mico europeo dotato di poteri 
che sfuggono ad ogni control-
lo nazionale. 

PETRUCCI0U 
Un esame delle espcrienze 

del movimento anticoloniali
sta di questi ultimi mesi di
mostra un certo restringimen-
to della d'sponinilita alia lot
ta delle organizzazioni giova
nili influenzate dal ccntro si
nistra Manifestazioni. cortei. 
iniziative unitarie si sono 
avute. numcrose. in tutte le 
grandi federazioni. Ma in es
se non si • certamente espres

so 1'orientamento anticolonia
lista della maggioranza dei 
giovani e del popolo italiano. 
La situazione politica interna 
ha pesato in modo negativo: 
basterebbe ricordare che a 
Milano alia manifestazione 
unitaria hanno partecipato re-
pubblicani e radicali ma non 
il movimento giovanile socia
lista. Cosl ci preoccupa l'as-
senza dei cattolici. non solo 
dalle prese di posizione uffi-
ciali ma anche dallo svolgersl 
della azione di massa. come 
pure altra volta si era verifl-
cato. Certo, e'e qui anche il 
riflesso di un mutamento del-
l'atteggiamento della Chlesa: 
la linea della ««Pacem in Ter-
ris H. viene sottoposta a pro
gressive. lente correzioni che 
la riconducono nell'ambito 
della politica statunitense. sia 
pure del suo gruppo piii avan-
zato. 

Ritengo — ha proseguito 
Petruccioli — che noi dobbia
mo denunciare il logoramento 
del tessuto unitario provocato 
dal centro sinistra, un suo 
provincialismo internazionale 
(la tesi secondo la quale il 
centro sinistra sarebbe stato 
- omogeneo» ad una linea di 
stabilizzazione a livelli inter-
nazionali). A distanza di po-
chi mesi si rivela che l'anali
si di Togliatti, troppo facil-
mente deflnita pessimistica da 
De Martino. era. al contrario, 
assai attenta e puntuale. 

La nostra attenzione va ri-
condotta a tutto cib che di 
nuovo si manifesta a livello 
internazionale: non e'e dubbio 
che l'assetto di Yalta e da 
anni in crisi. che la presenza 
del Terzo mondo assume or
mai il peso di un fatto fonda
mentale che cambia la scena 
politica mondiale. La lotta 
dei giovani di questi mesi 
ha avuto proprio questo. 
signiflcato: registrava que
sta realta nuova e la necessi
ta di trarne le adeguate con
seguenze. Tra queste va mes-
sa in luce la portata storica 
del fallimento della ipotesi 
socialdemocratica nei contron-
ti dei paesi del Terzo mondo. 
Elementi di crisi esistono perb 
anche nella politica sovietica 
nei confronti del Terzo mon
do. Di qui la esigenza di una 
nuova politica di coesistenza 
che sia a livello dei problemi 
di oggi. che tenga conto dei 
mutamenti qualitativi a cui 
si deve accedere in seguito 
al peso che hanno assunto sul-
lo scacchiere internazionale i 
paesi del Terzo mondo 

Da parte nostra, noi abbia
mo visto queste implicazioni e 
dobbiamo trarne le conseguen
ze nelle posizioni politiche che 
assumiamo. Due soli escmpi: 
per quello che si riferisce al-
YO'SU. mentre va ribadito il 
suo carattere di organismo 
unitario. va sottolineato perb 
che essa non pub piii essere 
come e stata. un luogo di in-
contro tra USA e URSS. impo-
stando. quando non eopre 
operazioni imperial iste nei 
confronti del Terzo mondo. 
una pohtica fondata sulla di-
visione fra paesi r:ceh: e pae
si poven 

Per queKo che si riferisce 
a! MFC. va portato avant: ol
tre al dl'rorso — glusto — sul 
processo di eoncentrazione ca-
pitallstica. i! discorso sul suo 
carattere imperialistico e 
quindi la esigenza di superar-
!o e di proporre un dlverso 
rapporto con i paesi de1. Ter
zo mondo. 

C0SSUTTA 
II compagno Co>*utta sotto

linea 1'importanza del rap
porto di Perlingucr per l'a
nalisi che in esso e contenuta. 
per I'insleme della situazione 
internazionale. al di la dei 
singoli cpisodi. in tutte Ic sue 
diverse component!. Essa deve 
diventare motivo di orienta,-

mento valido per i comunisti 
italiani e alio stesso tempo, 
costituisce un contributo effi-
cace per il dibattito in corso 
nel movimento comunista in
ternazionale. Da questa ana
lisi emerge un chiaro giudizio 
sulla gravita della situazione 
internazionale. La realta con-
ferma dunque e sviluppa le 
conclusioni formulate dal 
compagno Togliatti nel suo 
memoriale e supera le affer-
mazioni polemiche sulle valu-
tazioni che Togliatti dava del 
momento internazionale, in-
giustamente considerato da 
alcuni troppo pessimistico. 

Nel ricercare le cause del-
l'aggravamento della situa
zione mondiale, la relazione 
di Berlinguer non si sofferma 
solo ad esaminare l'atteggia-
mento aggressivo degli Stati 
Uniti, ma affronta anche il 
problema dei contrasti in se-
no al movimento comunista 
internazionale e nei rapporti 
tra URSS e Cina e per la 
prima volta, in modo ufflciale 
si riconosce la parte che tali 
contrasti hanno avuto nell'ar-
resto del processo di disten-
sione che si e registrato. Di 
qui la assoluta necessita di 
sviluppare una iniziativa per 
stabilire rapporti di unita e 
di intesa nel movimento co
munista internazionale al di 
la delle dispute ideologiche: 
c^me appunto suggeriva To
gliatti e come noi comunisti 
italiani abbiamo contribuito 
a sviluppare. 

L'atteggiamento dei dirigen
ti del Partito e del governo 
sovietico, in relazione a que
sta necessita, deve essere giu-
dicato come molto positivo. II 
recente viaggio di Kossighin 
ha grande rilevanza poiche 
al di la dei risultati immedia
ti e pur senza crearsi nessuna 
illusione sulle possibility di 
comporre rapidamente il gra
ve contrasto. esso assume un 
significato ed un valore molto 
grande. Lo stesso modo con 
cui viene convocata oggi la 
riunione del 1. marzo a Mo
sca — modo ben diverso ri
spetto ad alcuni mesi fa e 
con obiettivi ben differenti 
— esprime questo atteggia-
mento positivo dei compagni 
sovietici. Da tutto cib appare 
ancor meglio che alia base 
della sostituzione di Kru-
sciov vi erano anche questi 
problemi e da cib deve deri-
vare una piu aperta adesione 
alia iniziativa e agli sforzi 
dei compagni sovietici. 

Nella sua relazione Berlin
guer ha messo in luce i difct-
ti del movimento contro l'ag
gressione imperialista e per 
la pace. Cossutta afferma di 
condividere le critiche for
mulate al riguardo. Anche se 
si sono avute da noi manife-
stazioni che non hanno con-
fronto con quelle svolte in al
tri Paesi. si deve riconosccre 
che in Italia il movimento e 
ancora troppo saltuario, si 
sviluppa solo attorno ad al
cuni episodi piii acuti e quan
do questi si sono ormai veri-
ficati e. soprattutto. non si e 
ancora trasformato in un mo
vimento di massa, in cui si 
abbia la presenza massiccia 
della c la«e operaia. 

Le difficolta a portare avan
ti un movimento unitario per 
la pace esistono ma non pos
siamo dimenticare che dove 
la nostra iniziativa si svilup
pa i risultati positivi si col-
gono. Le difficolta non sono 
solo organizzative. sono in 
primo luogo politiche. Si trat
ta di vedere in che modo il 
dibattito in corso nel movi
mento comunista internazio
nale ha inciso e come possono 
aver avuto effetto le tesi dei 
compagni cinesi che fanno 
una artificiosa separazione 
tra lotta per la pace c Iotta 
contro Timperialismo. 

Nel ricercare le cause che 
dcterminano le insufficienze 
e i difetti del movimento per 
la pace in Italia dobbiamo 
guardare anche alia situazio
ne interna. II passaggio del 
PSI al centro-sinistra ha cer

tamente significato un grave 
colpo ail'unita del movimento 
operaio italiano sui problemi 
internazinnali. Non e del re
sto un caso che uno dei mo-
tivi esscnziali della rottura 
del PSI e della nascita del 
PSIUP sia stato rappresentato 
dai problemi dell'internazio-
nalismo. 

Conclude il suo interven-
to, affennando che. di fron
te alia gravita della situa
zione internazionale, dobbia
mo oggi compiere una svolta 
consapevoli che la coscienxa 
internaziona.lista e l'impegno 
permanente alia lotta contro 
Timperialismo e per la pace 
sono le caratteristiche princi
pal! di un partito rivoluilo-
nario quale 6 il nostro. 

PESENTI 
II fatto che la Direzione del 

Partito abbia convocato il CC 
e una prova — afferma il com
pagno Pesenti — della gravita 
della situazione internaziona
le. dei pericoli che minaccia-
no la pace e della urgente ne
cessita di organizzare un va-
sto movimento per la pace 
contro 1'imperialismo. Nella 
relazione e nel dibattito si • 
sottolineato il valore e la for
za che hanno avuto le mani-
festazioni sviluppatesi contro 
1' aggressione americana al 
Vietnam, ma si e anche detto 
che 1'azione e stata ed e di-
scontintia. Qual e l'origine dl 
questa debolezza del movi
mento? Essa sta — rileva 11 
compagno Pesenti — in una 
insuflicicnte analisi dell* si
tuazione internazionale che ha 
portato a divergenze tra t 
partiti comunisti sul proble
ma della coesistenza pacific* 
e sulle caratteristiche della 
coesistenza stessa. 

Anche da noi si e determi-
nata in questi ultimi anni una 
sottovalutazione del pericolo 
di guerra. Va prendendo pie-
de I'idea che. data la potenza 
distruttiva delle armi ntoml-
che. una guerra mondiale e 
impossibile e che quindi la 
coesistenza deve considerarsi 
come una necessita. Sono con-
vinto che il nostro partito h* 
avuto e ha su questo problem* 
una posizione giusta. Esso 
considera infatti la coesisten
za come il modo entro cui ai 
sviluppa oggi la Iotta di clas
se. Non credo tuttavia — af
ferma 1'oratore — che questa 
concezione sia diventat* co-
scienza delle masse. 

Ma qual e la causa profonda 
dell'acutizzarsi della situazio
ne internazionale? Essa sta 
neU'acutizzarsi dei contrasti in 
seno all'imperialismo. La stes
sa aggressivita statunitense 
nasce di qui. Vi e una con-
traddizione tra una forza pro-
duttiva crescente degli Stati 
Uniti (che ha portato a gran
di aumenti di produttivita) • 
la crescente ristrettezza del 
mercato mondiale. Questa con-
traddizione e giunti a un 
punto limite. L'aggressivita 
USA si manifesta anche in 
termini economici, come e-
sportazione di capitali, espor-
tazione che e passata dai 4.9 
miHardi di dollari degli anni 
passati ai 6.5 miliardi di dol
lari di oggi. Di questi 6,5 mi
liardi di dollari. 2 sono costl-
tuiti dal capitale private II 
resto da capitale pubblico e 
cioe dai cosiddetti aiuti clo* 
gli -aiut i militari-. 

Questa aggressivita si ma
nifesta oltre che con l'espor-
tazione di capitali. con l'espor-
tazione di merci: il che de
termine una guerra commer-
ciale e anche monetaria tra 
gli stessi paesi capitalistic! 
sempre piii grave, con con
trasti anche clamorosi. come 
l'atteggiamento di De Gaulle 
verso gli U6A dimostra. Que
sta politica deve avere una 
via d'uscita: la quale pud con-

(Conlinua a pag. i$) 


