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I I discorso di Enrico Berlinguer al convegno di Budapest 

L' internazionalismo e I'autonomia 
sono momenti inseparabili 
II rifiuto della Cina e la linea da tenere nei confronti del Partito comunista cinese - I problemi dell'unita antimperia-
lista devono essere post! in modo positivo - Necessita di una preparazione accurata alia Conferenza mondiale 

Dal nostra inviato 
BUDAPEST, 2 

H compagno Enrico Ber-
, llnguer, capo della delegazlone 
- del PCI, e lntervenoio questa 

mattlna nella dlscusslone ge
nerate al convegno comunista 

>i dl Budapest. Segulto con gran-
t de attenzlone, 11 suo discorso 
< e stato alia fine salutato da 

un nutrlto applauso. 
Berlinguer ha esordlto rlcor-

. dando le assenze che si regl-
strano nel convegno e qulndl 

/ toccando subito la questions 
. cinese. Lo sprezzante rifiuto di 

Pechino all'invito rlvolto an-
che alia Cina, a dimostra ln-
fatti che non sarebbe realist i-

f co contare, entro un periodo 
relativamente breve, su una 
modJfica della posizione del 
compagni clnesi sulla quest. > 
ne della conferenza, suburdl-

- nando in qualche modo H que
sta modlfica II prosegulmento 
del nostro lavoro e la convo-
cazione della conferenza ». 

/ porfiff 
assenti 

« Altra questlone — ha pro-
. seguito Berlinguer — e quel-
. la del nostro atteggiamento 

generate nei confronti della 
•) Cina e del Partito clnesp. II 

nostro partito e stato fra quel-
" 11 che fin dal primo momento 

e senza Interruzione hanno crl-
ticato le posizloni del Partito 

. cinese. In pari tempo, non di-
mentlchlamo che la Kepub-
bllca popolare cinese e ogf>et-
to di una politlca ostlle c ml-
nacclosa da parte dell'lmperti-
llsmo americano. Siamo consa-

.. pevoli inoltre che la Cina per 
11 posto che occupa ed ha il 

r diritto di occupare In Asia 
> e nella vita tnternazionale puo 
• dare un contributo di impor-
' tanza essenziale alia caiua del-
. la pace mondiale e della lot-
- ta antl imperialista. Per qiie-

stl motivl e glusto muover-
si sempre in modo da man-
tenere aperta e facilitare, per 
quanto dipende da nol, ia pro-
spettiva di un ritorno della 
Cina ad una llnea dl colla-
borazlone con tutte le forze 
antl impenalistlche e dl pa
ce*. 

• Circa gli altrl partitl che 
sono assenti dal nostro in-
contro — ha poi affermato 
Berlinguer — le stesse rlspo-
sto che essl hanno lnvlato al
ia lettera del Partito unghero
se, confermano che tali as
senze non possono In alcun 
modo essere considerate co
me il prodotto di rotture. Si 
tratta, del resto, di partlti cou 
i quali nol tutti abbiamo rap-
porti fraternl o almeno nor-
mail. Tali assenze sono de 
terminate da condizlonl og-
gettlve o da motivl del tutto 
legittiml e comprensibill; op-
pure sono dovute a dubbl e ri-
serve sulla opportunity della 
convocazlone in questo mo
mento di una conferenza In 
ternazlonale, dubbl e rlserve 
che nol tutti speriamo pos-
sano essere nel futuro supe-
rati o attenuati >. 

Affermato che le assenze 
non debbono lmpedire dl pre 
parare la conferenza, Berlin
guer ha dichiarato: « In pari 
tempo bisogna adottare tune 
le iniziative necessarie per 
mantenere aperta la possibi
lity che 1 varl partlti prenda-
no parte alle fast successive 
della preparazione. Per questo 
e bene non solo rinnovare il 
nostro invito, ma cercare dl 
interessare tutti questi partlti 
al dibattlto sul teml politlci 
che dlscuteremo in vista del
la conferenza e dl sollecltare 
in tutte le forme possiblli il 
loro contributo, anche se e 
quando apparisse Impossible 
una loro diretta partecipazio
ne » 

a Per riassumere la nostra 
posizione su tutto questo com-
plesso dl question! — ha pro-

segulto Berlinguer — a nol 
sembra essenziale che 1 pro
blemi dell'unita slano sempre 
postl In modo positivo evitan-
do qualslasl forma dl condan-
na collettiva e pubblica nel 
confronti della llnea politlca 
di qualslasl altro partito o 
del suo atteggiamento nei con
fronti della conferenza. Questo 
vale, secondo noi, anche nel 
confronti del Partito cinese. 

« Vorrel a questo punto ag-
glungere qualche parola sul 
problema sorto in seguito al
ia decislone del compagni ro-
menl dl lasciare questo no
stro lncontro. Ognl partito ha 
evidentemente 11 diritto dl e-
sprimere 11 propno giudizio 
su questo fatto. Anche noi lo 
faremo e gia qui, del resto, 
abbiamo dichiarato che nono-
stante Tattacco inoppoi tuno 
cui la politlca del Partito ro-
meno e stata sottoposta dal 
rappresentante del Partito si-
rlano, noi esprlmlamo 11 no
stro rammarico profondo per 
la decislone del compagni ro-
menl e la riteniamo non giu-
stiflcata. Siamo perb contrarl 
a che si giunga anche in que
sto caso ad una qualslasl for
ma dl condanna o critlca col
lettiva. Anche nei confronti del 
Partito romeno noi siamo del-
l'opinlone che occorre fare tut 
to quanto dipende da nol 
perche esso assuma un atteg
giamento positivo nei confron
ti della conferenza. Da parte 
nostra, inoltre, cl sforzeremo 
di mantenere con esso rappor-
tl amlchevoll e normall». 

L'esigenza unitaria deve 1-
splrare anche la scelta del te
nia della conferenza. Cib non 
vuol dire che si debbono ac-
cantonare le questionl contro-
verse « o che la piattaforma 
politlca che uscira dalla con
ferenza debba essere fonda-
ta su una qualche sorta di 
compromesso fra tesi non con-
ciliabili. L'esperienza del i960 
non e stata, a questo propo-
sito, positiva ». L'unita pub es

sere rlcercata anche rispettan-
do questo criterlo. « Molti com
pagni — ha osservato Berlin
guer — hanno gia detto giu-
stamente, ad esempio, che oc
corre non lasciarsl prendere 
dalla tentazione di affrontare 
e risolvere nella conferenza e 
attraverso la conferenza tutti 
1 problemi che sono oggi da-
vantl al nostro movimento ». 

Naturalmente tutti I proble
mi vanno dlbattutl in cam-
po lnternazlonale. « Per Uml-
tarcl solo a qualche esempio 
— ha detto Berlinguer — ba-
sta ricordare, In primo luogo, 
problemi come quelll che sor-
gono dalle riforme economl-
che In corso dl realizzazione 
In moltl paesl soclallsti. pro
blemi come quelli dello svilup-
po della vita democratlca e 
della liberta artistica e cultu
r a l all'interno dl questi pae
sl e gli altri problemi relati-
vi ai rapporti, non sempre fa-
cill, all'interno della comunl-
ta sociallsta. Anche nel paesl 
capitalisticl, e nel paesl ch9 
fanno parte dell'area che si 
suole, forse improprlamente, 
chiamare del "terzo mondo", 
sono in corso molteplici e 
complessl processl nuovl, tan-
to nel campo economlco, quan
to negli schieramenti delle 
forze politiche e nei loro orien-
tamentl. Bisogna ricordare che 
anche sul teml piu vasti di 
anallsl dell'imperialismo e di 
strategia generale esistono fra 
I comunlsti e in tutto il cam
po antl imperialistico punti di 
vista talvolta assal differentl ». 

« Ora a noi pare evldente — 
ha dichiarato Berlinguer — 
che glungere con la conferen
za a dare una risposta glusta 
e unitaria a questi e altri 
problemi aperti sarebbe non 
solo difficile, ma imposslbile. 
II dibattlto oggettivo attorno 
a questi problemi deve perb 
continuare. Questo vuol dire 
prevedere una intensificazione 
di tutta la nostra attivita ln
ternazlonale, Lrovando di vol-

Dibat t i to a Roma sul risorgere de l fascismo 

INCONTRO TRA GLI ESPONENTI 
I DELLA RESISTENZA EUROPEA 

Dura critica della politlca revanscista di Bonn — 
terventi di Banfi, Mazzon, Nikolaidis, rticcardo Lo 

Gli insegnamenti della situazione greca — In-
mbardl, Boldrini — Presenti Longo e Terracini 

It" V 
" Â Roma si e aperto leri nella 

gala Borromini un incontro di 
esponenti della Resistenza cn-
ropea che hanno affrontato un 
vivace dibattito sulla rinasci-
ta del fascismo nel nostro con-
ttoente. che assume aspetti 
preoccupanti. dalla espansione 
del movimento neonazista nella 
Germania occidentale all'av-
\ento in Grecia della dittaura 
dei colonnelli. 
.:AH'incontro partecipano an

tifascist! di diverse tendenze. 
di paesi dell'Occidente e del-
l'Est. dell'Austria, Bulgaria. 
Cccoslovacchia. Danimarca. 
Francia. Grecia, Israele, Ita
lia. Polonia. Portogallo. Re
pubblica democratica tedesca. 
Repubblica Federale tedesca, 
Spagna. Ungheria. Unione So-
vietica. 

Al Convegno erano presenti 

dirigenti politici e uomini di 
cultura. fra gli altri i compa
gni Longo, Terracini, Boldrini. 
D'Onofrio, Serbandinj, Scotti. 
Vatteroni. Milan. Rkcardo 
Lombardi, il sen. Banfl, il sot 
tosegretario Zagari, Giulio 
Mazzon. lo scultore Mazzacu-
rati. Carlo Levi. 

Aprendo rincontro. il sen. 
Banfl. presldente della Federa-
zione mondiale della Resisten-
za. ha attirato l'attenzione sul 
ccarattere internazJonale > dei 
processi che portano al fasci
smo. tin particolare rilievo 
assume in questo senso 11 pro
blema tedesco «per il modo in 
cui e stato impostato dai diri
genti della Germania occiden
tale: come riunincazione e rl-
conquista dei territori. oggi 
polacchi. al di la della linea 
Oder- Neisse>. c Tutti i motivl 

Atene 

Attacchi dei colonnelli 
all7 incontro delle forze 

progressiste del Mediterraneo 
ATENE. 2 

' 1 colonnelli golpisti di Atene 
tanno mamfestato vive preoccu-
mzioni per lincontro tenutosi a 
R(fma dal 22 al 24 gennaio con 
la parteanazione di rappresen-
tanti delle forze progressive dei 

Cesi mediterranei. in vista del-
preparaztone di una confe

renza di queste forze. per far 
fronte alle azioni aggressive del-
rknperialismo neH'arca del Me-
dkerraneo. La stamps greca 
cantrollata dal regime militare 
ha pubblicato a questo propo-
rito fl 28 febbraio. una corri-
apondenza da Roma, redatta 
probabilmente negli ufHci della 
Direztone per la Stampa del 
ministero della Presidenza. 

Gli autori della corrispooden-
xa cercano di dimostrare che 
rincontro fu opera dei comimi-
jrti e che ad esso hanno preso 
parte solamente i partitt comu-
nisti. Si nleva tra Faltro che 
*aITlncontro furono e contimta-
no ad essere presi di mira gli 
Sfoti Uniti e la NATO *. Per di
mostrare il carattere comunista 
deirincontro. gli autori della 
corrispondenza si nchiamano 
•Ila partecipazione ad esso del-
l'EDA. il partito della Sinistra 
greca democratica. rappresenta-
to dal membra del suo comi-
tato direttivo. Evanghelos Pan-
teleskos. -

« L'incontro — si legge nella 
corrispondenza pubbheata dalla 
seampa dei colonnelli - e stato 
eonvocato per discutere delle 
varie " minacce alia pace ** nel 
Mediterraneo, le quali, secondo 
fl oomunicato finale, compren-
devano anche " l'aggressione di 
Iiraele contro t paesi arabi e 
reccupaxione dl territori arabi. 

- • otipo di Stato in Grecia. U 

crisi cipriota e le Intense atti
vita della NATO">. 

Nell'elencare i partiti e le or-
ganizzanoni partecipanti all'tn-
contro. gli autori della corrispon
denza danno soltanto 1 nomi del 
rappresentante del partito ci-
pnota AKEL. Ioannis Katsuridis 
e del rappresentante dell'EDA 
Panteleskos, 

c La sfumatura comunista del
ta partecipazione airineontro — 
conclude la corrispondenza — si 
e manifestata nel criticare in 
conclusiooe per tutti i recenti 
problemi del mondo — nel Me
diterraneo e nel Vietnam — *Tinv 
perialismo aeeressivo ameri
cano " >. 

Condannati in Grecia 
dirigenti dell'EDA 

e dei sindacati 
ATENE. 2. 

Vassiljs Nefeludis. membro 
de\ Comitato Esecutiro del
l'EDA. deputato e vecchio di-
rigente dei ssndacati greci. e 
stato condannato. insieme ad al
tri cinque dirigenti sindacali 
della sinistra, a pene varianti 
fra i 2 anni e i 2 mes> di de-
tenziooe. 

I sei dirigenti democratici so
no stati giudicati responvibiH 
dalla corte di appeDo ateniese. 
degli incidenti sanguinosi. pro-
vocati dalla polizia. durante 
una manifestazione di edili, av-
venuta il 12 aprile 1967. poco 
prima del colpo di Stato dei co-
lormeili. 

addotti dal governo Kiesinger-
Brandt per non riconoscere la 
esistenza dei due stati tedeschi 
(il pericolo di una reazione 
nazionalistica che nasca dalla 
caduta delle illusioni di cricon-
qudsta », dal senso di isolamen-
to) — ha osservato Banfl — 
sono infondati >. Pertanto € e 
errato collocare il riconosci-
mento della RDT alia fine di un 
processo di distensione col 
paesi deU'Est, ma e giusto in-
vece 11 processo inverso: rico
noscere la Germania Est e la 
linea Oder-Neisse. come pre-
messa per una distensione in 
Europa t. Ed e su questo piano 
che deve esplicarsi - ha so-
stenuto in conclusione Banfl — 
un'azione unitaria delle forze 
della Resistenza europea. 

Le relazioni. che sono segul-
te. hanno messo a fuoco ap-
punto questa problematica. n 
francese Debubridel ha fatto 
una analisi attenta delle ten
denze revansciste nella Ger
mania occidentale. che sono 
state indicate come una per-
manente matrioe di fascismo 
e guerra in Europa da W. Le-
chowicz. uno dei capi della 
Resistenza polacca. Una in-
quletante e precisa Olustrazio-
ne del movimento neonazista. 
del programmi e dei modi in 
cui e riuscita ad affermarsi la 
NPD (un mflione e mezzo di 
voti nel '67) e stata fatta da 
J.C. Rossamt. presidente della 
Associazione degli antifascist! 
della Repubblica federale "te
desca. Egli ha hrttavia sotto-
lineato come, di fronte a que
sta nuova minaccia. sia nato 
e si stia sviluppando un forte 
movimento democratico e pro-
gressista. che si esprime so-
prattutto fra le giovani gene
ra zjoni. 

II rapporto tra guerra rred-
da. divisione dell'Europa in 
blocchi nulitari contrapposti e 
rinascita del fascismo e stato 
messo in luce nella relazione 
di Mazzon. Se e vero che il 
partito neonazista ha trovato 
alimento nella delusione di 
certi strati della popolazione 
della RFT dinanzi al falhmen-
to della politica pangermanica 
di Bonn, cid sottohnea l'esi
genza di un rapido e decisivo 
cambiamento di rotta negli in-
dirizzi della Germania occi
dentale. Approfondendo il di
scorso. Mazzon ha indicato 
nella NATO un sistema di rap
porti che rende precane le na
si della democraaa in Euro
pa e si e riferito alia Grea'a 
e al tentato colpo di Stato in 
Italia. Questo motivo e stato 
ripreso da un intervento ama-
ro di Nikolaidis. esponente del 
rUnione di centra greca in 
esilio. che ha portato al conve
gno < I'appello disperato > del 
popolo greco. Nikolaidis ha so 
stenuto che un portato della 
guerra fredda e «Ia strapoten-
sa dei servizi segreti > che con-
sentono Tesecuzione rapida di 
colpl di stato «anche senza 
una precedente. progressiva 
espansione dl un movimento 
fascista>. Riferendosl a questa 

Impostazione. Riccardo Lombar
di ha sottolineato che, in ef-
fetti, c il fascismo riesce ad 
arfermarsi come risposta sba-
gliata ai problemi cui la do-
mocrazia non ha saputo darn 
una giusta e tempestiva rispo
sta >. Percid non basta una 
linea difensiva nei confronti 
del fascismo. Un po' in tutti 
gli uomini della Resstenza, 
secondo Lombardi, vi e una 
€ cattiva coscienza >, un'insod-
disfazione perche non sono 
stati portati avanti i postulati 
della Resistenza: «non possia-
mo dirci soddisfatti sia ad 
Ovest che ad Est*. In sostan-
za il fascismo « si pud combat-
tere solo facendo avanzare la 
democrazia e il socialtsmo >. 
Riferendosi al problema tede
sco, Lombardi ha detto che non 
basta il riconoscimento diplo
matic© della ROT. ma — una 
volta affermata la impossibili
ty attuale di una riunincazione 
statale della Germania — si 
deve far maturare una alter-
nativa positiva per l'unita ta 
desca. Anche Lombardi ha i-
dentiflcato nella liquidazlone 
della NATO una delle ccondi-
zkmi esterne> per combattera 
11 risorgere del fascismo. 

II compagno Boldrini ha rl-
levato come Tassetto creato 
dalla NATO ha dato vita nel 
singoli paesi ad un pericoloso 
tipo di potere militare coll*-
gato airimperialismo america
no (vedi 1 esempio deua Grecia 
e del SIFAR). Si tratta di un 
fenomeno che mette in eviden-
za come la democrazia sia con-
dizionata dalla situazione in-
temazionale e perche la Iotta 
contro il fascismo si intrecd 
spontancamente alia lotta per 
Ia liberta del Vietnam. Questo 
collegamento si manifesta an
che nei nuovi movimenti stu-
denteschi che investono Ia 
stessa Germania occidentale. la 
Spagna e il Portogallo. A que
sto nuovo livello le forze che 
sono state protagoniste della 
Resistenza. possono trovare in
sieme alle nuove generazioni 
la giu<^a prospettha per un 
rilancio vera della battaglia 
antifascista. 

II dibattito continuera oggi. 

Bomba esplode 
davanti alia 

sede USA 
di Torino 

TORINO. 2. 
Una bomba ad alto potenziale 

e esplosa verso le 21 davanti 
alia porta del consolato degli 
Stati Uniti nello stabile di via 
Alfieri 21. L'ordigno ha grave-
mente danneggiato tre piani del-
I'ediflcio: il primo. oecupato dal-
lo studio di un dentista. il se
condo che ospita. appunto. il 
consolato USA, e il terzo, dove 
e allofgiata una famiglia. 

ta In volta, a seconda del 
problemi, le sedl piu adequa
te dl dlscusslone e di ricer-
cat rlunlonl bllaterall e mul-
tilnterali. convegnl internazto 
nall a livello scientifico, pro-
mossi da riviste o istitutl dl 
studl eccetera La conferenza 
dovrebbe essere considerate 
come una delle forme, anche 
se quella politlcamente piti 
Importante, dl questa rlcca e 
molteplice attivith lnternazlo
nale. Da essa, come hanno 
detto qui 1 compagni france-
si, inglesi, spagnoli e dlversl 
altrl — ma non tutti — fra 
1 compagni che hanno qui par-
lato, diversamente da quello 
che e avvenuto nelle confo-
renze del 1957 e del 196*), do
vrebbe uscire essenzialmente 
una indicazione di quegll o-
biettivi politici e dl lotta che 
oggi sono piii pressanti e ur
gent! ». 

Intensificare 
I'attivita 

La dellmltazione del teml 
non ridurra l'importanza delta 
conferenza; anzi l'accentuera, 
se consentira di reallzzare « u-
na reale unita fondata su pre-
cisl obiettivi di lotta ». Quelli 
da discutere sono comunque 
temi essenziali, poiche sono 
gli stessi con cui ognl popo
lo deve fare I conti nella sua 
lotta contro le gravi minacce 
dell'imperialismo. « L'esigenza 
dl un dibattlto su questi te
ml — ha commentato Ber
linguer — e attuale e urgen-
te: essa costitulsce anzi il 
principale, vero motivo che 
giustifica e rende opportuna, 
nonostante tutte le perplessi-
ta che per altri aspetti pub 
suscitare, l'iniziativa della con-
vocazione della conferenza » 

Piii oltre, tutta l'ampia par
te centrale del discorso di 
Berlinguer e stata dedlcata ad 
una analisi della presente si 
tuazione tnternazionale. II 
punto di partenza e stato la 
ripresa aggressiva della poli
tica imperialista. Pur senza 
nascondersi le disfatte subite 
in alcuni paesi dal movimento 
democratico, Berlinguer ha ri-
levato tuttavia che la politica 
imperialista sembra oggi tro-
varsi di fronte a difficolta che 
preludono ad una crisi grave. 
Decisiva a questo proposito 
e la lotta del Vietnam, Insieme 
alia solidarieta che essa ha 
trovato ovunque, a comtneia-
re dai paesi sociallstl. La cri
si sembra perb splngere gli 
americani verso awenture piii 
gravi. 

Berlinguer na analizzato an
che qual e stata la risposta 
delle forze democratiche, ri-

levandone le caratteristiche po
sitive, ma cercando nello stes-
so tempo di non ignorarne 
le debolezze. In questo senso 
egli ha indicato soprattutto 
una certa « ristrettezza » del 
movimento anti-imperialista, 
che impedisoe a volte di va-
lorizzare tutto il potenziale. 
di lotta esistente nel mondo. 
Egli ha auspicato una inizia-
tiva della portata del VII Con-
gresso del Comintern, pur ri-
conoscendo che se vi sono ta-
lune analogie, vi sono anche 
profonde differenze con la si
tuazione di allora. Gli obietti
vi piii urgenti sono stati indi-
cati da Berlinguer, segnalan-
do innanzitutto la necessita 
di fare falii re a i piani del

l'imperialismo che possono sfo-
ciare in una guerra mondia
le »: pace e coesistenza quin-
di, in modo da isolare e bat-
tere le forze piu aggressive 
deU'impenahsmo. 

Qumdi Berlinguer e tomato 
ai temi del movimento comu
nista e del convegno in cor
so. «L'indipendenza di ognl 
partito — egli ha detto — 
deve rimanere un "pnncipio 
assoluto"» del nostro movi
mento. Al tempo stesso e ne-
cessario evitare in questo mo
mento 1 pericoli dl una fran-
tumazlone e dispersione delle 
nostre forze, che possono de-
rivare tanto da tendenze par-
tlcclaristlche e isolazloniste 
quanto dalla esasperaziona 
dei motivi di divisione. In 
realta, internazionalismo e au-
tonomia sono momenti Inse
parabili, l'uno condizlonando 
la valldita dell'altro, senza che 
nessuno dei due possa essere 
sacrificato. Ognl volta che n 
viene meno all*uno o aU'altro 
di questi due principi noi 
subiamo conseguenze negati
ve». 

L'anallsi della vastlta e del
la varieta delle forze che og
gi nel mondo si battono per 
la pace, la democrazia, il pro-
gresso e il socialismo ha poi 
consentito a Berlinguer di 
sottolineare l'esigenza di una 
unita «piu larga • e qulndl 
anche quella di un allargamen-
to della future conferenza. La 
proposta di convocare piii tar-
di un congresso mondiale di 
queste forze, avanzata da al-
cune delegazioru, « non ci tro-
va pregiudizialmente contra-
ri» ha detto Berlinguer. « Ma 
per questo occorreranno moV 
to lavoro e un tempo piutto-
sto lungo. Una tale inlziaUvm, 
Inoltre, per avere suooesso 
pieoo, deve essere dlacuaaa e 
preparata fin dall'lnizto coo le 
altre forze interessate *. 

clntanto — ba proteguito 
Berunguer — l'esigenza poli
tlca che nol ponlamo dorreb-
be riflettersl anche nel dlbat-
titi che dovranno preparare la 
nostra conferenza e nella sua 
stessa composizlone. Quando 
ponlamo questa eslgenza non 
pensiamo dawero di negare 
11 diritto che 1 partitl comu
nlsti hanno di riunirsl anche 
da soli. II problema che noi 
ponlamo non e di diritto, ma 
politico. Tanto meno pensia
mo che 1 partitl comunlsti 
debbano dissolversl In un mo
vimento dal contomi piu va-
ghl. Siamo plenatnente convuv 

tl della funzione dlrlgente del
la classe operala e della sua 
avanguardia rappresentata dai 
paesi socialist! e dai partitl 
comunlsti. Abbiamo perb an
che la certezza che la classe 
operala e il suo partito as-
solvano oggi questa loro fun
zione storlca essendo l'anlma 
dl un piu vasto schleramen-
to anti imperialista, cercando 
il dibattito e il confronto con 
altre forze progressive per 
riusclre cosl ad affermare con 
1 fatti la giustezza delle solu-
zionl che nol proponlamo ». 

In concreto Berlinguer ha 
proposto che « tutte quelle for
ze che si ritengono Interes
sate al tema che proporremo 
di dibattere nella nostra con
ferenza (la lotta contro l'lm-
perialismo) potrebbero richie-
dere dl essere presenti ai 
nostri lavori, scegliendo esse 
stesse la forma che pub assu-
mnre la loro partecipazione ». 

Berlinguer si e detto d'accor-
do con la proposta di tenere 
la conferenza entro quest'an-
no e con la costituzione sin 
d'ora dl un comitato prepa
ratory aperto a tutti 1 partitl 
presenti e assenti. 

Inline Berlinguer ha chlesto 
un'ampla informazione dell'o-
pinione pubblica su tutte !e 
fasi della preparazione corona-
ta da una conferenza In cui 
la stampa potrebbe assistere 
al dibattito generale. 

Nel pomeriggio al « Centro » 
appositamente organlzzato per 
i glornalisti che si occupano 
del convegno, la delegazlone 
italiana ha tenuto una confe
renza stampa in cui ha rispo-
sto alle numerose domande 
dei giornalisti, in genere atti-
nenti al teste del discorso pro-
nunciato nella mattinata. 

Uno dei presenti, ha do-
mandato se la delegazlone ita
liana era d'accordo per la scel
ta di Mosca come sede della 
future conferenza: il compa
gno Berlinguer ha risposto af-
fermativamente. 

Le conferenze stampa delle 
delegazionl presenti all'incon-
tro di Budapest sono ormal di-
venute un fatto del tutto nor-
male; ognl giomo al «Cen
tro » se ne susseguono un cer-
to numero. Anch'esse hanno 
contrlbuito a dare una vasta 
pubblicita ai lavori del con
vegno. 

Giuseppe Boffa 

MONUMENTOAL PRESIDENTE «ANTINAZISTA» 
Questa statua bianca (di gesso) rappresenta II capo dello Stato tedesco occidentale, II Pre
sidente Heinrich Luebke, che venerdi sera e stato costretto a presentarsi alia tv per un 
penoso e non rlusclto tentativo di smentire la sua partecipazione alia costruzlone dei camp! 
di concentramento nazistl. II monumento e stato c scoperto > leri davanti alia storlca chiesa 
di S. Paolo a Francoforte sul Meno, da un gruppo di redattori della rivista di satire politics 
e letteraria t Pardon». Una fascia con I color! tedeschi (nero rosso oro) avvolge II nudo 
di Luebke che con le man! levate spezza una croce uncinate. Alia i cerlmonla • dello scoprl-
mento hanno parteclpalo sei redattori di < Pardon » (due del quail sono vislblli nella foto) che 
portavano sul petto coccarde con la scrltta t I Ilk* Luebke». II direttore della rivista 
Gerhard Kromschroeder ha pronunclato un sarcastico discorso uftktale nel quale ha detto: 
c Quest'uomo, che noi oggi onoriamo con una statua dl puro bianco marmo, non ha esitato, a 
rischio della sua sicurezza personale, a costruire baracche per I priglonieri dei campl dl 
concentramento, in modo che avessero almeno un tetto sulle loro teste >. Ovviamente II mo
numento e stato poco tempo dopo rlmosso dalla polizia, la quale ha anche denunciato I sei 
redattori di a Pardon • per vlllpendio al capo dello Stato. (Telefoto UPI ) 

Tutti dicono: gli americani devono undarsene 

/ vietnamiti parlano 
alia TV francese 

Testimonianze direffe da Saigon, dalla Cambogia e dal Laos indicano che I'in-
fero sud-est asiatico pud essere coinvolfo nella aggressione USA contro il Vietnam 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 2 

Una delle rubriche televi-
sive piu seguite ed apprezza-
te in Francia, dal titolo gior-
nalisticamente significative)« A 
cinque colonne in prima pagi-
na >, ha presentato ten sera 
un dossier sul Sud-Est asia
tico che non sara facilmente 
dimenticato dai telespettntori. 
Tre equipes della Rad'cTV 
francese hanno affrontato, 
presso a poco negli stessi 
giorni, i punti nodali del pro
blema: € Saigon in prima li
nea ^. c Incontro col delega-
to del FNL sud-vietnamita in 
Cambogia >, «II Laos di fron
te al Pathet Lao >. 

71 primo documento, quello 
su Saigon, risto nella sua 
tormentata periferia, nei ool-
ti dei profughi, nelle dichiara-
zioni dei suoi abitanti, col con 
trappunto deli? sparatorie e 
delle incursioni degli elicot-
teri mitragliatori, dei mezzi 
blindati americani centrati dai 
lanciarazzi c vietcong > e sta
to certamente il piu sconcol-
genie. 

Xessuno, infatti, e potuto 
restore indifferente all'incon-
tro con quel giorane profugo 
sudcietnamita di circa ven-
ti anni che. con un incerto 
sorriso, ammetteta di non 
sapere < cosa fosse la pace >. 
Kato durante la « sporca guer
ra » francese, bambino all'epo-
ca di Dien-BienPhu, ragazzo 
all'inizio della penetrazione 
americana, uomo ora nel pie-
no deUa guerra dutruttiva 
condotta con i mezzi piu mi-
cidiali e moderni, quel giora
ne senza name fissava ia te-
lecamera smarrilo, incredulo 
che vi fosse una parte del 
mondo senza U rumore delle 
armi, 3 rombo degli aerei, lo 
schianto delle bombe. 

Gli i stato c: *to: c T pia-
cerebbe venire in Occidente 
per vedere la pace? »; si e 
stretto nelle tpalle magte: 
*La pace? — ha detto — 
Non posso immaginarla. Que
sta i la nostra realta. Ci sia
mo abitwti„.*. 

Vn medico di M anni vire 

all'estrcma periferia di Saigon 
col padre coltivalore di or-
chidee. La ripresa e avvenuta 
nel giardino, a duecento me 
tri dalla linea del fuoco, men 
tre gli elicottcri sorvolavano 
la casa e la piantagione; e il 
vecchio, indifferente agli spa-
ri, accudiva ai suoi fiori 

— Avete paura? — chiede-
va Voperatore impressionalo 
dagli scoppi. 

— Paura? Assolutamente no. 
— Perche non venite in 

Francia? Siete medico: potre-
ste lavorare in pace. 

— E chi aiuterebbe mio pa
dre? II mio posto e qui. 

— Ma qui si pud morire da 
un momento aU'altro. senza 
essere immischiati nella guer
ra. senza sapere perche. 

Vn sorriso indefinibUe ma 
calmo: — i\'on e questo che 
ci pud preoccupare. Ci sono 
molte altre cose piu gravi di 
questa. 

— Avete una idea di quando 
finira? 

— Perche dorrei saperlo io? 
Gli americani sono qui, e la 
guerra continua... 

Un altro personaggio, que
sta volta senza viso: ha chie-
sto di non essere fotografato. 
Ne vediamo solo le mani dal
le lunghe dita smagrite e ru 
gose. La sua voce afferma-
— Git americani non possono 
pin vincere. Gli ultimi awent-
menti di Saigon le hanno di 
mostrato. Soi qui, ne siamn 
molto convinti 

— Ma la loro sconfitta si-
gnificherebbe la vtftona del 
comunismo. Saigon passereb 
be sotto il controllo comu
nista. 

— Forse. E' da vedere. lo 
non sono per questa soluzio-
ne. Ma gli americani non 
vinceranno. Ed e questo che 
conta. 

Seconda tappa delTindagine 
nel Sud Est asiatico: incontro 
nella capitate della Cambogia 
con fl professor Nguyen Van 
Hiev, delegato del Fronte na-
zionale di Liberazione sudviet-
namita. Un uomo ancor gio-
vane, con una perfetta pa-
dronanza della lingua france
se, le idee estremamente 
chiare. 

— E' vero che la vostra of-
fensiva del Tet e stata un Jal-
limento dal punto di vista mi
litare?. 

— Se fosse stata un falli-
mento non si vede perche la 
Casa Bianca e il Pentagono 
starebbero studiando I'invio 
di nuovi rinforzi nel Vietnam. 
E' stata invece un successo 
di cut tutto il mondo ha po
tuto rendersi canto. 

— E' vero che la popola
zione non ha appoggiato la 
vostra offensiva con Vampiez-
za che vi sareste aspettata? 

— E' vero il contrario. I 
nostri piani erano stati ela-
borati nel corso di Meri roe-
si. U materiale bellico & stato 
trasportato nei punti prescel-
ti con anticipo ma niente e 
trapelato. La nostra offensiva 
ha sorpreso gli americani. 
Senza Vappoggio della popo
lazione non avremmo potuto 
ni preparare ni awiare la 
nostra offensiva, che ha bloc-
cato pm di cento citta dal 17. 
parallelo fino alia punta estre-
ma del sud del paese. Tocca 
a noi domandarvi: pensate 
che avremmo potuto passare 

all'offensiva come abbiamo 
fatto senza Vappoggio totals 
della popolazione? 

Ultima pagina del dossier: 
il Laos. Un Laos, e vera, vi-
sto soltanto dalla parte delle 
truppe del principe regnante, 
ormat sostenuto soltanto da 
una imponente penetrazione 
americana. Ma un Laos non 
per questo meno indtcativo 
della situazione che tanto 
preoccupa il Pentagono. Ap-
pena due quinti del territo-
rio soio controllati dalle for
ze governative nutrite, equi-
paggiate e < istruite ^ dagli 
americani. II resto appartie-
ne aUe forze popolari del Pa
thet Loo. 

Domandano a un soldato 
governativo: 

Qual $ U rostro atteggia
mento verso i comunlsti che 
minacciano il paese? 

Tl roldato sorride: Non so, 
prefsrisco non dirlo. 

E se attaccassero da questa 
parte, quanto tempo polreste 
resist ere7 

€ Son piu di 48 ore >. 

Augusto Pancaldi 
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