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IL RAPPORTO PI G. C. PAJETTA AL COMITATO CENTRALE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORPINE DEL GIORNO 

L'azione unitaria dei partiti comunisti 
per la pace e per la skurezza europea 

II significato della conferenza di Karlovy Vary — La preparazione dell'incontro — La riaffermazione del principio della « unita nella diversita >» 
Una discussione aperta e vivace — II particolare contribute del Partite comunista italiano alia identif icazione dei temi fondamentali del momento 

* ; 

La relazione sul secondo 
punto all'o.d.g. della riunionc 
del CC e della CCC del PCI 
(«1 risultati della Conferenza 
di Karlovy Vary dei partiti 
comunisti europei») e stata 
svolta dal compagno Gian Car
lo Pajetta nella seduta pomeri-
dinna di giovedl. -

La Conferenza — ha detto 
Pajetta — ha certamente rap 
presentato un momento impor-
tante dell'opera per rinsnldare 
1'internazionalismo operaio. una 
tappa del cammino non facile 
per trovare le nuove vie. le 
possihilita concrete di una nuo-
va, sempre piu efficaco unita 
chc risponda ai problem} e al 
Ic possihilita chc si pongono 
oppi. Noi consideriamo confer-
mata c sottolincata dagli avve-
nimenti che si sono succeduti 
e dal giudizio sulla situazione 
internazionale 1'attualita del 
mcmoriale di Yalta del compa-
pno Topliatti per quello che ri; 
guarda la pravita doi pericoli 
e la necessita di una reale. 
articolata unita dei comunisti 
e la loro vnlnntn di essere al 
centro di un .sempre piu vasto 
movlmrnto di liberazione e di 
forze democratiche. Consideria-
mo d'altra parte confermata la 
plustoz/n del nostro piudizio 
sulle diffionlta che si frappon 
pono ancnra alia piena rcaliz 
znziono di que.sln unita interna
zionale e la giustozza della no 
stra posizione di non voter at-
tendore il maturare delle pos
sihilita e delle condizioni. di 
non voler polnrizzare tutto sul 
la eventualitn e possihilita del 
la eonvocazione della confercn-
*/a mondiale dei partiti comuni
sti e operai. Di voler. Invece. 
conlrihuire con la presenza e 
J'azione concreta. con II con-
frontn delle idee e con l'clabo 
razlone a fame maturare le 
possihilita e le condizioni: di 
voler lavorare alia ricerea co-
mune, non di formule o di 
schemi pcncrali validi per ognl 
situazione o di compromessi di 
tipo diplomatico. ma di ele 
mcnti comuni di tattica e di 
stratcgia rivoluzionarie. Quan-
do si 6 posto il problema di un 
incontro di tutti i partiti co
munisti d 'Europa. abhiamo con 
sfderato l'iniziativa con favo-
re . possiamo dire di esserne 
stati fra i promotori. E sia 
mo stati favorevoli alia deci 
sione di porre al centro un 
problema preciso. delimitato 
cd cssenziale. come quello del 
la sicurezza europea. eonside-
randnlo nella sua attinenza con 
pli altri asprtti della nostra 
azione e come tcma che in-
teressa direttamente le masse 
popolari e tutte le forze pro
gressive. Non si t ra t tava pe-
raltro di sccglicre la via di un 
isolamrnfo cnnlinenfalp. ma di 
esaminare quello che possiamo 
considrrare il momento essen-
zfale della responsabilita del 
mnvimento operaio europeo ncl-
l'attttalo situazione mondiale. 

Noi ahhiamo riafformnto — 
e consideriamo. del resto. che 
rcsnorionza di Karlovy Vary 
1'abbia ancora una volt a di 
mostrato — che «unita nella 
diversity » vnol dire unita rea 
le. la sola forma attuale di 
concrefo internazionalismo so^ 
cialista. La nostra presenza. 
fl eontributo alia preparazione 
della Conferenza. il discorso del 
compapno Longo sono stati isp! 
rati da questa profonda con-
vinzione. 

Prima di Karlovy Vary — 
prosegue Paictta riferendo sul 
la fase preparatoria dolla COT-
ferenza — e'erano state Ic 
esperienze di Bni\olles e di 
Vienna che consideravamo po
sitive. come element i di ricerea 
e di scambio di esperienze. Si 
ponevano ora questioni di me-
todo come la pubblicita del di-
battito e il cara t tere da dare 
Hi documento. Si e partiti da 
un documento alia eiri elabo-
razione hanno lavorato i com 
papni francesi e polacchi. \JH 
nostra opinione e che il par-
tire da un documento. da un 
abbozzo gia preparato non ha 
impedito un largo dibattito. una 
articolata preparazione. Siamo 
pcrd de l l ' awiso che d'altra 
par te non sia una questione di 
principio par t i re ogni volta da 
un documento di questo tipo. 
ma che si possa invece, per 
altri incontri. par t i re diretta
mente dallo scambio di opinio-
ni e di informazioni. Vi d sta-
to poi r incontro di una prima 
commissione di redazione a 
Varsavia con la partecipazione 
di 18 partiti e quindi una se-
conda riunione a Prapa pre
sent! i rappresentanti di tutti 
i partiti che parteciparono poi 
alia Conferenza di Karlovy 
Vary. 

Vi e stata in quest a prima 
fase una discussione vivace, li
bera e utile anche se non tutti 
i punti essenziali sono stati ap-
profonditi. Mentre si deve sot-
tolineare che e in atto una vi
vace r ipresa in molti partiti 

p t w i •oci.lisU (intesa • 
• \ f e 

investire problemi dello Stato 
e della vita produttiva) e dei 
paesi capitalisti (soprattutto per 
quanto riguarda i rapporti con 
i socialisti e i cattolici) resta 
l'impressione del permanere di 
ritardi nella elaborazione ideo-
logica e anche nella aperta de-
flnizione politica di problemi 
che sono oppetto di processi gia 
in atto: abbiamo del resto piu 
d'una volta sottolineato l'esi-
penza anche per il nostro par-
tito di elaborazione e di rin-
novamento. 

Si e lavorato per assicurare 
la presenza alia Conferenza del 
mapgior numero di partiti e 
si e discusso del problema. 
Sarehbe un errore considera-
re alia stessa stregua tutte le 
assenze. le prese di posizioni. 
le diverse piustifieazioni. Noi 
abbiamo fatto ogni sforzo per 
contribuire ad assicurare e ren-
dere possibile la partecipazio
ne del maggior numero di 

-partiti. siamo partiti dalla riaf-
fermazione del principio della 
« unitti nella diversita > e quin
di della necessita di riconosce-
re esplicitamente un'articola 
zione pia in atto senza richia-
marsi semplicemente a preee-
denti come a delle formule che 
dovessero essere soltanto ri-
prese e ripetute. D'accordo con 
tutti i prcsenti abbiamo soste-
nuto che non solo non si po-
teva parlare di condanne o de-
plorazioni. ma neppure venire 
meno ai rapporti di collabora-
zione con i partiti assenti. La 
Conferenza si e mossa su una 
linea nettamente unitaria. si e 
rivolta. nel documento e nepli 
appelli. alle al tre forze ope
raio. Si 6 fatto esplicilo rife-
rimento alia necessita di incon
tri e quindi di rapporti anche 
organizzati piu larghi. Longo 
ha sottolineato che i comunisti 
non chiedono posizioni di mo-
nopolio. il compagno Breznev 
ha sottolineato 1'importanza di 
porre il problema per 1'Europa 
di un congresso dei popoli. 

Giudizio 

positivo 
Noi diamo del documento un 

piudizio positivo. Non e'e nul
la in esso che abbiamo ac-
cettato solo per spirito di com-
promesso o senza condividerne 
interamente la sostanza. an
che se qualche nostra pro-
posta. di approfondire ad esem-
pio i temi della situazione e 
della collaborazione economica 
non e stata accolta. essendo 
impossibile trovare I'unanimita. 
considerata la differenza della 
situazione e delle posizioni di 
alcuni partiti . La Conferenza 
di Karlovy Vary sepna un pas-
so avanti del nostro movimentn 
come mctndo e come risultati 
anche nel confronto dei prcce 
denti incontri e conferenze in 
ternazior.ali. 

II tcma della sicurozza euro 
pea 6 al centro della politica 
depli sfafi del nostro continen-
fe. Noi rivendichiamo all'Eu-
ropa un ruolo di pace e di 
propresso considerando matura 
un'alternativa alia politica dei 
blocch? che fa di una par te 
del continente una base per 
l 'imperialismo americano. per 
la sua penetrazione economica 
e per I'appressione al Vietnam. 
II documento sul Vietnam che 
ronferma r impecno solrnne ad 
una solidarieta che potra anda-
re. ove sia richiesto. fino al 
I'inrio di volontari non e un 
preambolo retorico della Con
ferenza. La resistenza all'im-
norialismo americano passa nel 
nostro continente per un nuo-
vo equilibrio che non ne fae-
cia sucaibo alcun paese: cos! 
come la sicurezza europea. 
realmente garant i ta . passa per 
una indipenden7a effettiva del
le nazioni. Non e certo a caso 
che i problemi della VI Flotta 
nel Mediterraneo. delle basi 
militari. della politica atoml-
ca americana sono ritornati nel 
discorsi dei delepati. a eomin-
ciare da quello di Breznev An 
che i problemi del pericolo del 
revanscismo tedesco e della 
presenza fascista. delle minac-
ce autoritarie sono stati visti 
in connessione con quella po
litica dei blocchi che e anzi-
tutto il risultato dHla politica 
americana in Europa e nel 
mondo. 

II pericolo della politica r»-
vanscista h stato sottolineato 
unanimemente. Gli stati socia 
listt. come le forze democrati 
tiche d'Europa non possono ri 
nunc'are a chiedere profondi. 
reali mutamenti in quella che 
e stata finora la politica della 
RFT. Si e affermato che non 
possono bas tare dichiarazionl 
propagandistiche e. tanto me
no. possono essere concesse il-
lusioni a chi crede di poter 
spezzare il fronte antifascist* 
o di iiolare • colpire UolaU-

mente uno stato socialista. 
Nei discorsi del rappresentante 
sovietico e dei dirigenti dei 
paesi socialisti 6 stata chlesta 
la prova dei fatti per una po
litica nuova. I fatti verran-
no considerati realisticamente. 
Proprio nei giorni successivi 
al congresso della SED e alia 
Conferenza di Karlovy Vary il 
capo del governo della RDT si 
e rivolto al cancelliere della 
RFT con una lettera ufficiale 
che. qualunque sia l'esito im-
mediato dello scambio di note, 
rappresenta un elemento nuo-
vo e mette in difficolta i teorici 
del cnngelamento della situa
zione a est. 

Le questioni della coesistenza 
sono state poste con piu forza. 
Tornando a sottolineare la pos
sibility dello scioglimento del 
Patto di Varsavia. la funzione 
positiva dei paesi neutrali e 
della garanzia delle loro fron-
tiere. gli orientamenti nuovi 
che si affacciano anche solo 
«in nuce » nei paesi atlantici. 
le prese di posizione della Chie-
sa e di determinati partiti so
cialisti. lo si 6 fatto sempre 
in termini di lotta. di presenza 
di massa, di capacita di far ac-
cet tare una ipotesi nuova dello 
sviluppo europeo che rende 
possibile e necessario lasciarsi 
alle spalle la guerra fredda e 
I'ingercnza americana. E ' qui 
il cara t tere essenziale della 
lotta per la sicurezza europea. 
il suo aspetto antimperialista 
e di eontributo alia lotta per la 
pace e rautodeterminazione 
dei popoli. Molte cose vanno 
cambiando su questa sponda 
dell'Atlantico. La politica eu
ropea degli USA e in crisi men
t re si moltiplicano i contatti 
economici e di collaborazione 
culturale tra stati europei e 
paesi socialisti al tre volte in-
terdetti. Un regime di sicurez
za europea offrirebbe un qua-
dro nuovo a iniziative gia in at
to sul terreno economico e una 
base unitaria e democratica 
alia volonta di indipendenza 
nazionale che si manifesta in 
molti paesi. E ' per questo che. 
respingendo ogni concezione 
statica della politica di sicu
rezza. la consideriamo come 
profondamente rinnovatrice. 

L 'apertura a una possibile 
nuova collaborazione. partendo 
da una conferenza depli stati. 
offre una prosnettiva nuova 
nel momento di una grave cri
si che rende la situazione at
tuale gravida di minacce. Sia
mo alia vipilia della scadenza 
del patto della NATO in una 
situazione in cui volerne im-
porre la continuazione nei ter
mini attuali pia induce al col-
po di stato in Grecia. rappre
senta una minaecia diretta per 
Cipro, porta la Spapna franchi-
sta a essere di fatto nell'allean-
za e splnpe a favorire il Porto-
2allo nella sua puerra di ster-
minio Vj e noi il problema 
della non proltferazione atomi 
ca I comunisti hanno dichia-
rato di appoggiare un trattato 
che sia inteso a fermare la 
minaecia atomica tedesca e chc 
rappresenti un passo verso il 
disarmo penerale. Garanzia 
delle frnntiere. a w i o al disar
mo e alia possihilita di nuove 
collaborazioni t ra tutti i paesi 
del continente. sviluppo della 
democrazla e ricerea di nuove 
vie di trasformazione sociali
sta nei paesi di capitalismo 
avanzato: questi sono gli ele-
menti costitutivi della nolitica 
di sicurezza ed essi eiustifica-
no il richiamo della Conferen 
za. fatto con forza anche dal 
dirigenti dei paesi socialisti. 
alia unita e alia tradizione so
cialista del p r o l e t a r i a t euro
peo e alle possibili convergen-
ze con al t re forze sociali e 
correnti ideologiche. Si e cosl 
affermata la funrione rivolu-
zionaria del movimento operaio 
dell 'Europa occidentale e del 
suo peso essenziale nella stra-
tepia mondiale L'unita. d'altra 
parte , non e scritta solo nepli 
appelii: la Finlandia. la Fran-
cia dove si e allarpata e con 
solidata l'unita operaia fra so
cialisti e comunisti. la Spapna 
dove i comunisti si battono 
contra la dittatura accanto al 
movimento cattolico e a una 
par te del clero. sono gia espe
rienze molto importanti. I co
munisti non hanno voluto sol
tanto definire la loro politica. 
ma dichiarare come essl sen-
tano la loro responsabilita per 
una politica che garantisca la 
sicurezza europea. Essi voglia 
no lavorare. con proposte posi
tive. a c rea re una piattaforma 
sulla quale possa formarsi uno 
schieramento sempre piu va
sto di forze. Queste proposte 
sono: U Ticortoscimpnto delle 
frontiere vscite dalla guerra 
antifascista: la Uquidazione 
dei blocchi militari; il ricono-
scimento della RDT; la conoo-
cazione della conferenza dealt 
Stati europei; la solidarietA con 
I pat$i in lotta contro U ]a§ci-

smo: la lotta per la pace e la 
liberta del Vietnam. II richia
mo va fatto a tutte le forze, a 
tutti i livelli: anche la pro-
posta jugoslava per un incon
tro dei parlamentari ci trova 
fionsenzientl. 

Si 6 gia detto che la Confe
renza non ha portato a quello 
approfendimento dei problemi 
deiia integrazione e collabo 
razione economica che forse sa-
rebbe stato utile. Cio non e so
lo per un ritardo della elabo
razione politica. A una comune 
condanna degli ostacoli rappre-
sentati dalle forme chiuse di 
associazione dei paesi capita-
listici, a cominciare dal MEC. 
non si accompagna un eguale 
giudizio sulla prospettiva e 
un'uguale tattica. 

Ci ha trovati concordi la 
critica che investe le forma-
zioni capitalistiche chiuse per-
che fanno ostacolo a una effet
tiva collaborazione di tutta la 
Europa qual 6, geograficamen-
te e storicamente, sia per la 
loro direzione monopoiistica, 
sia, ancora. per i collegamenti 
col monopolio americano. Al
cuni momenti essenziali della 
politica della * Piccola Europa » 
e del MEC sono in crisi e in 
primo luogo la dottrina della 
supernazionalita dei poteri alia 
quale noi contrapponiamo una 
visione della collaborazione eu
ropea articolata nel rispetto 
dell'indipendenza nazionale e 
tale da permettere le decisio-
ni autonome dei singoli parla-
metiti. La richiesta dell'Inghil-
terra di entrare nella CEE se 
ha come premessa il supera-
mento delle ipotesi csovrana-
zionali > ha il limite di not) 
rappresentare una tappa verso 
l'unita e la collaborazione effet 
tiva di tutta 1'Europa. Si ten-
derebbe invece a una sorta 
di blocco delle economie capi
talistiche che si contrapporreb 
be al mondo socialista. Non e 
questa l'unita europea alia qua
le possono pensare le forze 
operaie e democratiche. Ecco 
perche noi abbiamo condiviso 
il giudizio della Conferenza 
sulle questioni generali e ab
biamo ricordato che esistono 

problemi concreti di una unita 
reale e piu vasta. che la col
laborazione scientifiea e tecno 
logica ha come premessa e 
obiettivo una liberazione effet
tiva dalla pressione e dallo 
sfruttamento americano. 

Nel variare delle situazionl. 
dei giudizi e della tattica abbia
mo riaffermato, per quello che 
ci riguarda, che non possia 
mo in nessun modo limitarci a 
formulazioni puramente negati
ve o quasi esclusivamente pro-
pagandis'iche nei confronti di 
una realtii come il MEC. Cosl, 
riservandoci un giudizio su 
ogni provvedimento, intervenen-
do di volta in volta in modo 
positivo. abbiamo posto — come 
hanno fatto. del resto, i com-
pagni francesi — il problema 
delia democratizzazione degli 
organismi direttivi della Co-
munita. della lotta contro la 
direzione dei monopoli, di una 
azione dalPinterno che non ne-
ghi necessita e possihilita reali 
di collaborazione economica, 
tecnica e scientifiea fra i pae
si della Comunita, che porti 
al superamento dei limiti e 
delle costrizioni attuali. Cosi 
ricordiamo qui al CC e ai grup-
Pi parlamentari la questione 
della rappresentanza italiana 
negli organismi dirigenti della 
« Comunita europea ». Lo stes-
so problema della richiesta di 
adesione dell'Inghilterra e di 
altri paesi ripropone con forza 
la questione di un riesame e di 
una profonda re visione dei trat-
tati di Roma istitutivi del MEC. 

Vanno poi rilevate — prose-
gue Pajetta — alcune questio 
ni di metodo che pure sono 
state elemento di novita della 
Conferenza: per esempio la 
Pubblicita data agli interven-
ti. il carat tere degli interven-
ti stessi che non puo certo con-
siderarsi puramente formale 
o illustrativo di posizioni gia 
prese precedentemente o sta-
bilite in comune. l'atteggiamen-
to. infine, verso i partiti assen
ti. Proprio perche l 'andamento 
della Conferenza non e parso 
giustificare le preoccupaziom 
avanzate da qualcuno di loro. 
i partiti assenti sono stati con-

L'ordine del giorno 
conclusivo dei lavori 
del Comitato centrale 

II Comitato Centrale e la Com-
missione Centrale di Controllo 
del PCI approvano i rapporti 
dei compagni Giorgio Amendo-
la e Gian Carlo Pajetta e im-
pegnano tutto il partito a far 
fronte all'aggravarsi della si 
tuazione internazionale e in
terna intensificando e moitipli-
cando le azioni unitarie. 

A Ogni sforzo deve essere 
" compiuto per estendere 

tra le grandi masse la coscien* 
za del pericolo che I'allarga-
mento dell'aggressione ameri
cana al Vietnam fa correre al
ia pace del mondo, per porre 
questo problema al centro di 
tutta la campagna in appoggio 
all'eroica lotta del popolo viet-
namita, per impegnare in que
sta azione strati sempre piu 
larghi delle masse popolari e 
innanzi tutto della classe ope
raia. II movimento per la pace 
deve e puo avere una amptez-
za, politica e sociale, senza pre
cedent!; tutte le posizioni che 
contrastano con I'esigenza del
la piu larga unita vanno confu-
tate e respinte. 

O Nello stesso tempo, e in-
dispensabile mettere in 

luce le manovre reazionarie 
che minacciano la democrazia 
e che possono intensificarsi 
quanto piu si aggravano la si
tuazione internazionale e la 
pressione americana sui go
vern! europei; sottolineare il 
significant del colpo di Stato 
in Grecia, la necessita della 
piu ampia azione di solidarieta 
democratica col popolo greco, 
I'esigenza di una lotta unita
ria per I'uscita dell'ltalia dal 
Patio atlantico e per la Hqul-
dazione delle basi americane, 
anche per il pericolo che ne 
deriva per la democrazia e per 
la indipendenza del paese. 

ft Occorre far emergere 
con forza maggiore dal

le diverse azioni unitarie di lot
ta il problema di una nuova 
direzione politica del paese, 
I'urgenza e la possihilita di 
nuovi indirizxi politic! generali. 

Di qui I'invite che il CC • 
la CCC rlvolgotto a tutta le or-
ganizzazion! perche si svlluppl 
la vigilanza popolare, a sal-

, vaiuardla della liberta demo

cratiche, e perche la mobilita-
zione del partito acquisti una 
ampiezza crescente ed un rit-
mo sempre piu intenso, cosi 
come esige la drammatica gra-
vita del momento. 

II Comitato Centrale e la 
Commissione Centrale di Con
trollo approvano I'operalo del
la delegazione che ha rappre-
sentato il partito alia conferen
za di Karlovy Vary e fanno 
proprie le conclusioni di que
sto incontro. II CC e la CCC 
sottolineano il significato avu-
to dalla conferenza per il con-
solidamento dei rapporti di col
laborazione tra tutti i partiti 
comunisti e operai d'Europa 
nella lotta per la pace e la 
sicurezza colleltiva, nonche 
1'importanza dell'appello a tut
te le altre forze politiche — in 
primo luogo socialisti e catto
lici — per un'azione convergen-
te ed unitaria fesa al supera
mento dei motivi di fensione an
cora esistenti sul nostro conti
nente e alia realizzazione, at-
traverso una politica di liqulda-
zione dei blocchi e di disarmo, 
di una estesa cooperazione in-
fereuropea nel campo politico, 
economico, scienlifico e cultu
rale. 

I I Comitato Centrale e la 
Commissione Centrale di Con
trollo impegnano tutto il par
tito ad infensificare ancora la 
azione unitaria per I'intangibi 
lita di tutte le frontiere esi
stenti in Europa, per il rico-
noscimenfo della RDT, per la 
conclusione di un accordo sulla 
non proliferazione nucleare qua
le passo .essenziale sulla via di 
piu larghe infese sul disarmo 
e sulla messa al bando delle 
arm! nuclear!, per la conclu
sione di un trattato di sicurez
za colleltiva che permetta di 
superare la divisione dell'Eu
ropa in blocchi contrapposti. A 
tal fine il Partito comunista 
italiano, mentre sottopone que
sto programma di pace a tutte 
le altre forze politiche demo
cratiche, si dichiara disposto 
ad esaminare ogni altra pro-
posta che possa contribuire al
ia realizzazione della piu larga 
unita nella lotta p*r la pace 
e la sicurezza in Europa. 
Roma, I I maggle 1H7. 

siderati come partiti la cui ope
ra si svolgera nella direzione 
generale tracciata dalla Con
ferenza e la cui collaborazio
ne sara essenziale per raggiun-
gerne gli obiettivi. 

L'eco della 

Conferenza 
Se nel nostro paese l'eco 

della Conferenza di Karlovy 
Vary — da VAvanti! ai giornali 
borghe.si — e sembrata interes 
sare quasi soltanto per una 
polemica interna, spesso con-
traddittoria. prcoccupata di 
sminuire il ruolo del nostro 
partito o di nascondere la ri
cerea di indicazioni nuove e 
la forza del movimento opera
io animato dai comunisti. l'eco 
internazionale ha testimoniato 
il valore che si attribuisce al
ia presenza comunista in Euro
pa. 11 tentativo di ispirazione 
tedesco-occidentale di limitare 
la portata della Conferenza a 
una « solidarieta di ferro > con 
la politica della RDT. che vie 
ne rappresentata come immo
bile. e stato inteso soltanto a 
mascherare che si vuole con 
siderare fuori della realta at
tuale chi non accetta di ricono 
-scere i dogmi che furono di Ade
nauer e gli steccati della dot
trina Hallstcin. II fatto che que 
sti mo'.ivi propagandistici siano 
stati ripresi da una parte della 
stampa italiana. non ne accre-
see certamente il valore. 

Ben altro peso hanno avu 
to. anche soltanto nelle set-
timane successive, gli svilup 
pi dei legami dei comunisti 
francesi con le sinistre, la ri
presa dei colloqui per l'unita 
operaia fra la SFIO e il PCF. 
le manifestazioni del primo 
maggio in Spagna e le dimo-
strazioni unitarie che in ogni 
par te d'Europa. a cominciare 
dal nostro paese, si sono avu-
te. con un carat tere combatti 
vo e di massa. per la Grecia 
e il Vietnam, l'incontro, in Bui 
garia, al congresso di quel 
partito agrario, di numeross 
rappresentanze di partiti e di 
movimenti contadini di ogni 
paese. 

II giudizio. dunque. che noi 
diamo della Conferenza Ji 
Karlovy Vary e un giudizio 
positivo che. in nessun modo. 
pero. vuol essere apologetico. 
Soprattutto non avrebbe peso 
se non ci indicasse le difficol
ta e il Iavoro che deve esse
re compiuto ancora per ritro 
vare le s trade nuove dcll'in 
tc-rnazionalismo proletario. do-
po Iunghi anni di una pratica 
che ha lasciato piu di un se
gno negativo. in un momento 
reso piu complesso dalla rot-
tura con i comunisti cinesi. 
dalla crisi di quel partito e da 
polemiche e difficolta che si 
accennano in altri continent!. 

E' una via lunga quella che 
dobbiamo percorrere. Richiede 
interesse sincero e tenacia: 
richiede il realismo di chi ri-
fugge dalle velleita e vuole 
invece intervenire come un 
elemento determinante. Esige 
la rinuncia al provincialismo. 
alle forme semplicistiche. ma 
anche ad ogni ripiegamento 
verso nostalgic di forme pas-
sa te di unita e di disciplina 
intemazionali. che in una si 
tuazione nuova non avrebbero 
nessuna ragione di essere. 

I rapporti bilaterali piu re
cent! dimostrano non solo la 
possihilita di incontri non for 
mali. ma l'utilita di un Iavo
ro comune. Nella Conferenza 
e negli incontri con altri par
titi. abbiamo indicato come 
temi che possono da r luogo a 
riunioni di gruppi di partiti 
interessati particolarmente a 
determinati problemi. o fra 
compagni di v a n partiti im-
pegnati in alcuni settori, al
cune questioni intorao alle 
quali ci appare necessario un 
Iavoro comumne. Sono i pro
blemi dei rapporti con i so-
cialdemocratici e delia unita 
delle sinistre. i rapporti fra 
il movimento operaio e !e for 
zc democratiche con il terzo 
mondo. con particolare riferi 
mento al Mediterraneo e al-
I'Africa, i problemi della ri
cerea scientifiea e della col
laborazione tecnologica. in rc
lazione alia pressione e alia 
penetrazione americana. 

I nostri rapporti col PCUS. 
che anche alia Conferenza so
no apparsi essenziali e come 
sempre fraterni e franchi. so 
no una delle basi del nostro 
internazionalismo e una garan 
c\a del Iavoro utile da com 
piersi nel prossimo avvenire 
Dobbiamo migliorare e inten 
sificare l'informazione giorna 
listica suIl'Unione Sovietica. 
essere par te piu attiva nella 
ripresa e neU'intensificazione 
dei rapporti cultural! fra i 
due paesi. rendere piu fre-
quente lo •cambio di delega-

zioni col PCUS e le orpaniz-
zazioni sovietiche. E' nel 50. 
anniversario della Rivoluzio 
ne d'Ottobre, come nel 30. del 
sacrificio di Gramsci, che noi 
non possiamo non riandare 
alle tradizioni del nostro par
tito, aU'insegnamento di Gram
sci e Togliatti, per chiedere a 
tutti i nostri compagni la con 
sapcvolezza internazionalista, 
senza la quale non vi pu6 es
sere lotta per il comunismo e, 
al partito nel suo insieme, 
la coscienza e la fierezza del
le nostre responsabilita, non 
solo di fronte ai lavoratori del 
nostro paese, ma di fronte 
al movimento internazionale; 
in un momento non certo fa
cile ma che puo essere di lot
to piu larghe e di avanzata. 
di successi nella nostra azio
ne per la pace e il socialismo. 

PECCHIOLI 
Dopo aver osservato che le 

grandi proposte politiche di 
Karlovy Vary devono concre-
tarsi in azioni comuni. in una 
intensificazione degli scambi di 
esperienze tra partiti. rileva 
che da questo punto di vista il 
CC deve valutare in tutta la 
sua portata il valore dei buo-
ni rapporti di amicizia e di 
collaborazione stabilitisi tra il 
PCI e il Partito comunista 
franccse. 

Tali rapporti hanno avuto, 
in un recente passato, momen
ti non facili o per divergenze 
reali su problemi politici de
cisive o per malintesi. Oggi si 
deve dire che tutto cio appar-
tiene al passato e nel comples
so — a partire dall'incontro di 
San Remo — i rapporti tra i 
nostri due partiti hanno avuto 
un netto miglioramento. 

Sui problemi essenziali, che 
investono non soltanto le que
stioni immediate ma anche 
l'elaborazione teorica delle vie 
di avanzata al socialismo in 
paesi a grande sviluppo capi-
talistico. si individuano orien
tamenti unitari e comunque l 
due partiti sono concordi sul
la necessita di un continuo 
scambio di esperienze e di 
una ricerea comune, 

La delegazione del PCI che 
recentemente e stata ospite del 
PCF ha riportnto una imprcs-
sione decisamente positiva e si 
e resa conto del prande peso 
del PCF nella situazione fran
ccse. Tra tutte le impressioni 
riportate una va assolutamen-
te sottolineata: la grande espe-
rienza unitaria. di valore eu
ropeo delle sinistre francesi e 
il ruolo che in questa espe-
ric-nza ha il partito comunista 
francese. 

Da rileva re anche che non 
si tratta di un accordo con-
tinpente. come sostengono al
cuni socialisti in Italia, deter-
minato da uno stato di necessi
ta e quindi temporaneo. Crr 
to. tendenze del penere sono 
ancora presenti nella SFIO e 
nella Fcderazione della Sini
s t ra . Ma si t rat ta di tendenze 
non prevalenti. che anzi esco 
no sconfitte sia dal risultato 
elettorale che dall'estendersi 
del movimento unitario. 

La prospettiva invece e quel
la di abbattere il gollismo per 
dare alia Francia un governo 
di unita delle sinistre: pro 
spcttiva non illusoria. che na-
sce d.illa precarirt.'f e dalle 
division] della mag£inroran 
za ma soprattutto dalle spin 
te unitarie di ma?=a. che e 
confermata daH'cIaborazionc 
di un programma comune tra 
P C F e Fcderazione della Si-
nistra che investe questioni 
di politica estera ed interna 
fondamentali. H fatto piu si
gnificative — sul quale d ben 
chiaro il ruolo del PCF — e 
che questa unita e 1'eiabora-
zione di un programma co 
mune non sono cose di ver-
tice ma poggiano su un gran 
de movimento di massa. di 
lotte unitarie per la pace, di 
scioperi ed azioni sindacali. 

Va poi sottolineato che nel-
I'ambito della Fcderazione 
delle sinistre la SFIO vuol fa
re emergere una sua carat-
terizzazione di partito che di
chiara di combattere per il so
cialismo. Consideriamo molto 
signifieativo il lungo e cordiale 
colloquio che noi abbiamo avu 
to con Guy Mollet e Fouzicr. 
dirigenti della SFIO. colloquio 
che dimostra l"apertura che i 
socialisti francesi hanno nei lo 
ro rapporti coi comunisti. Cid 
contrasta in modo evidente con 
gli atteggiamenti preconcetti e 
chiusi dei dirigenti del partito 
socialista unificato italiano con 
dizionati in modo cosl umiliante 
dall'alleanza conclusa con la 

DC. E' stato Mollet a dirci. con 
allusioni evidentemente pole
miche verso Nenni e Wilson, 
che l'azione comune di oggi tra 
PCF e SFIO si colloca nella 
prospettiva del socialismo c* 
dell'unita organicn dei due par
titi. 

Oggi la Francia rappresenta 
uno dei punti piu avanzati della 
situazione europea e questo 6 
merito. in grande misura della 
politica e del Iavoro dei com 
pagni francesi. 

La delegazione del PCI ha 
visto come funzionauo le orga-
nizzazinni del partito comuni
sta francese nolle fabbriche e 
nei casepgiati. ha visto il Ia
voro di educa/.ione comunista 
dei nuovi iscritti, la diffusione 
deH7/i<mnriite. la rote di gior-
naletti locali, ha partecipato in 
veste di osscrvatore a riunioni 
di base: ed in queste riunioni 
cio che ci ha colpito e stato 
soprattutto lo spirito che anima 
i militanti francesi. I'adesione 
convinta alia politica unitaria 
del partito. la concretez/a delle 
discussioni, la capacita di con-
cludcre con decisioni chiare, 
semplici. che non lasciano mar
gin] all'incertezza. 

carattere littizio. Potra essere 
ulteriormente estesa ed appro-
fondita, potra far superare an
che quelle pieoccupazioni e 
c|iiclle resistenze che ancora si 
avvertono. anche nel seno di 
organizzazioni e di partiti dl 
alcuni paesi del campo socia
lista. 

SANDRI 

SERENI 
Ritengo utile — ha detto il 

compagno Sereni — nel quadro 
della informazione fornita da 
Pajetta. affrontare un altro pro
blema che riguarda da vicino il 
movimento democratico del no
stro e depli altri paesi. Vo-
plio riferirmi all'incontro che 
si e svolto a Sofia fra '& or
ganizzazioni contadine del mon-
do intcro e al quale 1'Italia 
ha partecipato. con una dele
gazione unitaria dell'AlIeanza 
contadina. L'avvenimcnto. se 
si considera l'ampiezza che ha 
avuto e che mai si era repi-
strata nel passato. merita tut
ta la nostra attenzione. E' an
che interessante rilevare to
me gia nel corso della prepara
zione e poi durante l'incontro 
sia stato possibile correggere 
certi giudizi sulla capacita dei 
partiti e delle organizzazioni 
contadine ad operare un'apcr-
tura politica. L'incontro ha 
avuto luogo in occasione del 
•11. Congresso del Partito con-
tadino bulparo. un partito the , 
come si sa. occupa una posi
zione di prande rilicvo nella 
vita politica del paese. con-
quistata nelle lotte rivoluziona
rie condottc unitariamente con 
la classe operaia 

In precedenti riunioni vi era-
no stati contatti con alcune 
orpanizzazioni. ma mai si era 
raggiunta una tale ampiezza. 
e questo. appunto, e uno de
gli aspetti piu interessanti e 
positivi deH'Incontro di Sofia. 

V,' in questi ultimi tempi 
che si e svolta una grande 

azione di contatti. t he ?i e 
estesa ai partiti contadini. n 
partiti di centro e a organiz
zazioni c movimenti contadini 
della Finlandia, della Scandi
navia. alia orpanizzazione con
tadina belga (il c Boeren-
bund »). con molti partiti e 
movimenti contadini dei paesi 
arabi . con i] partito indiano del 
Congresso. con una serie di 
movimenti deH'Ameriea Lati-
na. con la F.N.S.E.A. franc<se. 
con l'organizzazione contadina 
piapponese. che e la piu pran 
de di quel par.»c e t he e dirci 
ta da forze di i-pira/ione de 
mocratica e <-ocialista c rhe 
presenta aspetti e caratteristi-
che assai simili alia nostra Al-
leanza contadina. Gi.i in que
sta ampiezza. risiede il motivo 
del prande interesse dell'in
contro. Ma non soltanto. Si 
pensi ad esempio ad una orpa
nizzazione contadina. come 
quella belga. un tempo domi-
nata da posizioni di destra. 
Sarehbe stato impensabile nel 
passato poter allacciare con
tatti di collaborazione col cBoe-
renbund > e ojrgi invece e sta 
to possjhile. Occorre aggiiinge 
re. per precisarc il quadro 
e.-trtmamentc positi\o. t he in 
questa riunione non si e <h 
scusso soltanto. come nel p.is 
sato. di qi«?stioni molto gene
rali. Si e invece parlato an 
che del Vietnam, della Germa-
nia con la conseguente denun-
cia dei pericoli di una richie 
sta della rcvisione delle fron 
tiere. Cio che «% piu interes
sante e che le for/e present] 
all'incontro. si sono dichiara 
te d'accordo J>T una lotta per 
l.i riform.i n.cr.iri.i e contro i 
monopoli 

NeH'insiome. tutt.ixi.i. l i n 
contro e stato p»isiti\o e i suoi 
risultati pnuncttono sviluppi 
interessanti. Rapporti cosi va
st! con tante organizzazioni. 
impossibili nel passato. pcrmet-
tono di Ruardare con fiducia 
all 'avvcnire. I>a collaborazione 
che c stata raggiunta non ha 

Come ha mcsMi in luce la 
rela/ione del com|)apno Pajet
ta la riunione di Karlovy Va
ry non e stata una manifesta-
/ione di isolamento contincii-
tale (lei comunisti euro|>ei. 
Sull'ultinio numero della rivi-
sta Helazioni Interna zionali si 
alTerma che l a \ c r |>osto l'ac-
cento. da parte della confe-
rcn/a, sullo svilup|x> della lot; 
ta per il socialismo nei paesi 
dell'Europa occidentale signi-
Hcherebbe una scelta a danno 
dei paesi del terzo mondo. 

Non e certo per risimndere 
a questa rivista che va rileva-
to. comunque. come questi at
teggiamenti preesistevano al 
la conferenza. in posizioni di 
gruppi estremistici e nelle 
stessc posi/ioni del partito co 
munista cinese. ed t rano pre 
senti altresi in posi/.ioni di 
movimenti di liberazione che 
lottano nei paesi del terzo 
mondo. 

Si tratta di posi/ioni che 
non corrispondono alia real
ta, alia impoita/.ione. ai di 
battiti v alle conclusioni del
la confeicn/.a del partiti co 
munisti europei. La conferen
za testimonia il contcnuto 
mondiale della lotta della this 
se operaia (uropea. Essa ha 
nu-sso in risalto il i.esso tra 
la lotta della clas.-e operaia 
europea e la lotta chc su fron 
ti diversi e con anni diverse 
viene combattuta contro l'im
perialismo. Questo nesso deve 
da noi essere continuamente 
ribadito e chiarlto. 

Alia luce dei dibattiti e del 
documento finale approvato a 
Karlovy Vary I'lmposta/ioiu? 
del problema della sicurc/./a 
europea ac(|uista un valore 
permanente. una validita che 
va affermata anche in pre 
sen/a rli fatti nuovi come il 
colpo di stato in Grecia. re 
spingendu concezioni t he \ e 
dono la questione della sicu
rezza europea \alida soltanto 
in pcriodo di «aequo trail 
quille % da accantonaro quin
di nei momenti di acutizzazio 
ne della situazione. 

Richiama poi. per sommi ca-
pi, lo sviluppo della situazio
ne nei paesi del <r terzo mon
do ^: 1'appravarsi della loro 
situazione economica e dello 
squilihrio sul mercato interna
zionale: 1'accre.scersi della 
pressione e del dominio imp*1 

rialista. In questi anni la real 
ta ha dimo.-trato t he non sol 
tnnto le campanile — per ri 
prendere una formulazione di 
Lin Piao — non riescono da 
^olo ad as^ediare le metropo 
!i capital ize, ma vi e il p«r 
ricolo di una situazione op 
posta. vale a dire di un'accre 
sciuta egernonia imperialisla. 
Non vi e quindi — per ri-
prondcre ancora quella formu 
lazione — un «solo centro 
tempestoso della lotta rivolu 
zionaria ». \wr\<\ emerge la 
i;c(os-ita d; tollegare sempre 
pin s'roM anionic la funzion<-

i c il peso fhllo schifTam<n'o 
so(i,->lj>,ta tori la lotta della 
classo operaia n: i paesi ca-
ptalistif i avanzati e con le 
lolte nel * terzo mondo >. 

Dalla lotta dei lavoratori eu
ropei per un'autonomia drl-
I'Europa nei confronti degli 
USA possono scaturire. per il 
« terzo mondo >. situazioni che 
attenuino la pressione asfls-
siante deirimperialismo USA 
verso questi paesi. Per quanto 
piu direttamente ci riguarda 
cio pone il problema di una 
piu approfondita elaborazione 
del rapporto tra la lotta nel 
par<i capitalistici e lotta m i 
pae.-i sottosviluppati. Indica 
due e!emonti di rilievo di que 
sta ricerea. II primo riguarda 
In nozione di « paesi ricchi 
e di paesi poveri > che e sta
ta u-ata — nel contesto di 
una critica alia politica dei 
paesi ricchi — anche ncll'on-
ciclica di Paolo VI. Nozione. 
questa. che talvolta vicne an
che mutuata nel nostro lin-
puagcio e che. invece. non 
possiamo far nostra perche 
essa puo portare ad una fal 
sificazione della realta di clas 
se che vede la prande ricchez 
zn c la t s t rema poverta al 
1'interno degli stessi paesi sot
tosviluppati Non e questa. del 
resto. una questione accademi-
ca perche la nozione di « pae
si ricchi c paesi poveri > sna-
tura il ruolo che l'URSS e i 
paesi socialisti hanno nei con
fronti del «terzo moMn». 
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