
l ' U n i t d / mercoledl 20 gennaio 1971 PAG. 9 / ect i i e notizle 
Brevi scioperi, riunioni e comizi ai cantieri navali 

Ancora tesa a Danzica 
Patmosfera del dibattito 
Insieme con le critiche giuste e costruttive, affiorano rivendicazioni ir-
reali con le qualf il partito sa di dover fare i conti — « Trybuna Ludu »: 

esistono le premesse di una mobilitazione politica 

Calda e fraterna manifestazione airAccademia delle scienze sociali 

IL 50" DEL PCI A MOSCA 
Novella illustra la storia e la linea del comunisti italiani 

Presenti anche i compagni Giuliano Pajetta, Pelsce dell'ufficio politico del PCUS, Giuliano Gramsci, numerosi 
dirigenti politici, storici, studiosi del movimento operaio, italianisti - La celebrazione ha avuto il carattere di un 
vero e proprio convegno di studio - Numerosi interventi - Una mostra aperta all'lstituto del marxismo-leninismo 

Dal nostro inviato 
VARSAVIA. 19. 

Ad un mese di distan/.a dal 
Plenum che ha segnato il 
punto culminantc della crisi 
politica di dicembro non si 
pud dire che la situazione sia 
tornata completamente norma-
le, soprattutto la dove la rot-
tura e stata profonda. dram-
ma tica e cruenta. Anche ieri 
e quasi ogni giorno a Dan
zica si scgnnluno brevi scio
peri, sospensioni di lavoro, 
riunioni e comizi all'interim 
dei cantieri navali- A Varsa-
via, negli ambienti politici 
non se ne fa mistero. E' com-
prensibile, si afferma, che 
dopo esplosioni della portata 
di quelle avvenute sulla co-
sta baltica in dicembre vi 
possano essere strascichi di 
questo genere. E si pensa 

II sen. Muskie 
riferisce 

sui colloqui 
in Europa 

NEW YORK. 19. 
II senatore Edmund Muskie. 

aspirante alia nomina a candi-
dato del partito democratico per 
la presidenza degli Stati Uniti. 
nclle elezioni del 1972, ha di-
chiarato di considerare «utili 
e stimolanti » i colloqui da lui 
avuti in Israele. in Egitto, a 
Mosca, dove ha conferito per 
circa quattro ore con il primo 
ministro Kossighin, e a Bonn. 

Muskie ha mantenuto il ri-
serbo suite sue conclusioni, che 
rifenra probabilmente a Nixon. 
anche se il suo viaggio ha avu
to un carattere personale e non 
ufficiale. 

A proposito dei colloqui con 
Kossighin. Muskie ha detto tut-
tavia che essi hanno avuto tra 
1'altro come oggetto la possibi
lity di un « congelamento » per 
sei mesi degh armanienti stra-
tegici e nucleari. 

«Senza un tale congelamento 
— ha detto il senatore — il 
tempo potrebbe negarci 1'ocea-
sione di creare un equilibrio 
capace di portarci a colloqui 
costruttivi, i quali a loro volta 
potranno suscitare intese piu 
ampie». I sovietici. ha prose-
guito il senatore. hanno mo
stra to su questo punto « un at-
teggiamento franco e sincero > 
e sarebbe un errore contrappor-
re a tale atteggiamento una 
« escalation unilaterale > degli 
armainemi strategici. 

Muskie si e detto incoraggia-
to anche da quanto Kossighin 
gli ha detto su Berlino. men-
tre ba espresso preoccupazione 
per gli s\iluppi della crisi me-
d:o-onentale, che «rischiano di 
compromettere le relazioni so-
vietico-americane piu di qual-
siasi altro veleno*. 

TESSILI 

Incontro 
fra sindacati 

italiani 
e francesi 

I rapp resent ant i nazionall e 
le delegazioni sindacali azien-
dali delle organizzazioni CGIL 
e CISL per l'ltalia, CFDT e 
CGT per la Francia, si sono 
Incontrati 1 giomi 16 e 17 gen
naio a Grenoble (Isere). 

Dopo una relazione di cia-
scuna delegazione sulla situa-
zione economica del settore 
tessile e sui problemi dei Ia-
voratori nei rispettivi paesi, i 
militanti delle principali azien-
de tessili italiane e francesl 
hanno confrontato le esperien-
ze vissute at tra verso le Iotte 
del lavoratori nelle aziende. 

I partecipanti hanno esaml-
nato i loro problem!, in par-
ticolare per quanto riguarda le 
condizioni di lavoro, 11 cotti-
mo, il hvello e la gerarchia 
dei salan, il diritto sindacale 
• l'occupazione. 

Al centro di questo scam-
bio di informaziom sono state 
•vocate le grandi lotte dei la
voratori francesi e italiani: so-
pratutto il maggio 1968 e lo 
autunno caldo 1969. 

Attraverso questi awenl-
menti si e rivelata una mag-
giore presa di coscienza, una 
matunta dei lavoratori che si 
e tradotta nella loro parteci-
pazione e nelle loro iniziative 
dirette nelle Iotte che hanno 
segnato un rapporto di forza 
nuovo tra lavoratori e padro-
nato. nelle aziende e nella so-
cieta. 

Per conquistare gli obiettivi 
fissati le organizzaziom sinda
cali dei due paesi. per quan
to riguarda i mezzi e la stra-
tegia di lotta. sono apparse 
molto v:cine le line alle altre. 

Nel momento in cui i pro
blemi economic! supcrano lar-
gamente il quadro nazionale, 
in cm i dati economici — in 
particolare nel settore tessile 
— si pongono in termini eu-
ropei e perfino internazionali, 
questo eolloquio e l'inizio di 
una strategia sindacale euro-
pea. 

Esso sara seguito da altri 
Incontn, al fine di definire me-
glio una politica sindacale co

al livello europeo. 

anche che un tale stato di ' 
tensione possa prolungarsi nel 
tempo, fino a (|iiando cioe non 
sia chiarito e reso compren-
sibile con un preciso program-
ma d'azione e di rinnovamen-
to, non solo parziale. il sen-
so politico dei mutamenti cui 
si 6 giunti sotto la spintn del
la protesta operaia. 

Per ora sono state ndotta-
te misure contingenti e imme
diate di carattere economico 
che hanno reso meno pesanti 
siluazioni ' insostenibili e as-
surde, che si trascinavano da 
anni. Sui piano politico e sta
to avviato un ' dibattito che, 
dopo anni di compressione u 
di assen/a di un qualsiasi dia-
logo tra direzione e masse, 
ha aperto le porte a 1 una cri-
tica aj>ena. giusta e costrut-
tiva ma anche a rivendica
zioni e postulati sia econo
mici che politici Irreali, erra
ta. con i quali comunque il 
partito si trova oggi a dover 
fare i conti in una situazione 
sotto molti aspetti delicata 
per motivi non solo intend. 

Non vi e alcun dubbio che 
anche la dove il problema non 
viene ancora posto con con-
sapevole chiarezza, la que-
stione del funzionamento di 
un sistema democratico e del 
centralismo democratico in ge
nerate e al centro della di-
scussione. Ovunque si Insiste 
sulla necessita di ricercare 
un meccanismo. un funziona
mento del sistema che offra 
garanzie contro l'insorgere di 
nuovi conflitti tra potere e 
societa. e soprattutto tra par
tito e classe operaia. 

Ma. come scriveva ieri il 
giornale del partito di Stet-
tino. facendo un primo ten
tative di bilancio di questo 
dibattito in quella regione do
ve si sono svolti duri inciden-
ti nel dicembre scorso. se tut-
ti sanno di che cosa si deve 
trattare. «molti interventi 
confermano che siamo in pre-
senza spesso di concezioni 
ancora confuse circa i meto-
di che dovrebbero condurci 
alio scopo ». 

II giornale cita ad esempio, 
respingendole come anarcoi-
di, le concezioni c di coloro 
che ritengono che il rinnova-
mento nei rapporti politici ed 
economici dovrebbe consiste-
re soprattutto nella limita-
zione al massimo o addirittura 
nella liquidazione del centra
lismo democratico >. 

Si indicano invece come 
soluzioni di questo problema-
chiave il ritorno a giuste pro-
porzioni tra democrazia e cen
tralismo: l'obbligo. per esem
pio, da parte di tutti i diri-
genti a qualsiasi livello. di 
tenere conto delle opinioni del
la base nell'adozione di qual
siasi decisione; l'obbligo di 
una reciproca informazione e 
controllo dall'alto al basso e 
dal basso all'alto. E' quest'ul-
timo canale che era risultato 
negli ultimi anni completa
mente chiuso e che ha portato 
ai fatti di dicembre. Ed e 
proprio sullo sfondo di questo 
problema che spesso. nel cor-
so delle discussioni. si solle-
va la questione della rota-
zione dei quadri dirigenti. non 
solo di quelli al massimo li
vello. che. come ha mostrato 
re?perienza degli ultimi quat-
tordici anni sono stati mutati 
solo sotto la pressione di cri
si politiche, economiche e so
ciali. 

1 Certo che se si aggiungo-
no a questi problemi di fon-
do la sene di rivendicazioni 
economiche e sociali ovviamen-
te solo in parte affrontate dal-
la nuova direzione politica nel-
l'ambito dei limiti di una si
tuazione economica assai pe-
sante. il risentimento delle 
masse verso certi dirigenti 
che hanno a\uto o si riliene 
abbiano una determmata re-
sponsabilita per quanto e ac-
caduto. non solo nel passato 
ma anche nei recenti fatti di 
dicembre. si puo comprendere 
che la tensione ancora esisten-
te a Danzica fa parte di una 
realta che la nuova direzione 
del partito non pud ignorare ne 
nascondere. Soprattutto men-
tre e impegnata. come appa-
re. a nguadagnare una fidu-

cia note\olmente compromes-
sa e a rendere efficace con 
la riacquisizione di questa fi-
ducia 1'appello costante rhol-
to alle masse a la\orare •tut
ti insieme * per uscire dal-
I'impasse e dalla crisi. 

Trybuna Ludu insiste o^gi 
nell'indicare che «sen/a un 
lavoro concreto di tutti non 
si puo rhohere alcun pro-
bk-ma. non puo essere realiz-
zato alcun postulato Per po-
ter dividere giustamente e 
intelligentcmente. dice il gior
nale. bisogna prima creare. 
I/organo del partito rittene 
di \edere negli impegni che 
quotidianamente le maestran 
ze di \ari scttori della pro 
duzione assumono per aumen-
tare la produttivita. rispon-
dendo a questo appello del 
Partito, important] presuppo 
sti di una sana mobilitazione. 
che parta dairapprezzamento 
c del tono con cui il partito 
e il governo si rivolgono oggi 
alle maestranze >. 

Franco Fabiani 

LONDRA — Diverse migliaia di cittadini hanno partecipato lunedi sera a una manifestazione contro II proposito del governo 
conservatore inglese di riprendere le forniture di arm! al regime razzista del Sud Africa. La manifestazione ha avuto luogo 
nella Central Hall. Hanno parlato esponenti politici, sindacali, uomini di cultura. Fra gli altri ha preso la parola Berna-
dette Devlin, la coraggiosa deputata dell'Ulster che guida la battaglia per i dir i t t i civili degli irlandesi del nord (e che ha 
scontato quattro mesi di carcere). La Devlin ha condannato I'apartheid e ha chiesto che contro di esso tutti si impegnino e 
si battano perche, oltre tutto t I'apartheid e un oltraggio per le coscienze». Nella telefoto: Bernadctte Devlin al microfono 

Per iniziativa della «Freie Deutsche Jugend» 

Dalla RDT «un milione 
di rose > per Angela Davis 

II 26 gennaio, giorno in cui la giovane intellettuale comunista compie 
venticinque anni, proposto come giornata di lotta 

Angela Davis con E. Cleaver, un dirigente delle Pantere Nere 

II trasf erimento della f lotta Costa a Napoli 

Governo generoso 
soltanto 

con gli armatori 
In relazione aH'annunciato 

trasfenmento delle navi aeiio 
armatore Costa dal compartt-
mento di Genova a quello dl 
Napoli. le federazioni marina-
re aderenti alia CGIL. CISL e 
UIL rawisano — dice un lo
ro comunicato — nell'ep:so-
d:o la nconferma degh erra-
U indir.zzi di politica manna-
ra sostenuti daH'3rmamento 
pmato e tn>ppt) spesso fatti 
propn dagli organismi gover-
nativi. I prowedimenti di in-
centt\azione a favore degli ar
matori contenutj nel progetto 
di decreto legge non rispon-
dono agh interessi del paese 
non taniu per la presunta di-
scriminazione tra operaton 
settentnonah e mendionah 
quanto per la loro incapaci
ty di affrontare la crisi di 
fondo della flotta italiana che 
nel complesso perde posizioni 
di fronte al piu modemo na-
viglio stmnlero. La fiscalizza-
zione degli oneri sociali, con-
cessa senza la determinante 
condizione di un rammoder-
namento e potenziamento del
le navi, si traduce in un invi
to agll armatori del Nord a 
trasferire solo nOminalmente 
le loro flotte al Sud aenaa 

che nessun beneficio vada a 
favore dell'economia meridio-
na!e. 

La FILM - CGIL, FILM -
CISL. UIM - UIL hanno mol-
tre rilevato che il decreto leg. 
ge sulla fiscalizzazione per lo 
armamento e stato dal mmi-
stero abbinato al prowedi-
mento sui miglioramento del!e 
pension! mannare, richiesto 
dalle categone col grande scio-
pero che ha visto bloccare nei 
porti nazionali ed esteri oltre 
duecento navi dal 5 al 12 gen
naio. 

Di fronte aH'eventualita che 
i ciamori, spesso artificiosi. su-
scitati proprio da quelle for-
ze sociali ed economiche che 
hanno sempre utilizzato per 
proprio tomaconto. i cosid-
dettj prowedimenti per il Sud, 
possano provocare ritardi nel-
l'approvazione urgente delle 
misure sulle pension! marina-
re, la FILM - CGIL, FILM -
CISL e UIM • UIL rammenta-
no al govemo la necessita di 
mantenere gli impegni assunti 
con 1 lavoratori del mare, an
che al fine di evitare una ge
nerate ripresa della lotta su 
tutte le navi deH'armamento 
pubblico e privato. 

BERLINO. 19 
La Freie Deutsche Jugend, 

organizzazione giovanile comu
nista della Repubblica demo-
cratica tedesca, ha lanciato 
oggi una campagna per 1'in-
vio di < un milione di rose > 
ad Angela Davis, la giovane 
intellettuale comunista ameri-
cana incarcerata sotto prete-
stuose accuse in California. 

II giornale W'ir, organo della 
FDJ, ha pubblicato una car-
tolina di auguri con una rosa 
rossa da spedire ad Angela 
Davis come omaggio simboli-
co. in occasione del suo venti-
cinquesimo compleanno, che 
cade si 26 gennaio. I lettori so
no invitati a ritagliare la car-
tolina e a spedirla ad Angela 
Davis, nel carcere della con-
tea di Marin, a San Rafael. 
California. USA 

La stampa della RDT da 
ampio risalto alia vicenda del" 
processo maccartista e pub-
blica le prese di posizione di 
numerose organizzazioni nazio
nali e internazionali. 

La Federazione sindacale 
mondiale ha pubblicato una 
dichiarazione nella quale si 
afferma che con questo pro
cesso la reazione < tenia di in-
timidire il crescente movimen
to antirazzista e gli intellet-
tuali democratici americani. 
nonehe tutti coloro che si bat-
tono per la hberazione dei 
popoli oppressi ». 
I-a FSM imita i lavoratori 

di tutto il mondo a leva re la 
loro \oce contro il processo 
ed esprime la certezza che i 
lavoratori americani saranno 
fedeli alia loro tradizione di 
lotta per la giu«tizia e ai prin-
cipi di soliiianeta. 

II Comitato nazionale unifi-
cato per la liberta di Angela 
Davis (NUCPAD) ha inviato 
alle organizzazioni italiain* che 
hanno espresso la loro solida-
rieta alia giovane militante co
munista negra una Iettera. 
nella quale nleva con soddi 
sfazione lo sxiluppo in Italia 
di un movimento ch artisti e 
intellettuali. studenti e profes-
sionisti, che si batte per gli 
stessi obbiettivi. 

« Se comprendiamo la vali-
dita dell'osservazione fatta di 
recente dal presidente della 
Yale University. Brewster, se 
condo cui un negro non pud 
aspettarsi un giudizio equo dai 
nostri tribunali — si dice tra 
1'altro nella Iettera — dobbia-
mo impegnarci in una batta
glia che sara vinta soltanto 
quando il piu ampio ventaglio 
di persone in tutti i paesi 
avranno dato espressione or-

ganizzata alle loro proteste >. 
c Percio chiediamo a tutti 

coloro che hanno espresso la 
loro preoccupazione per que
sto processo in tutto il mondo 
di appoggiare il nostro appel
lo organizzando e partecipan-
do a manifestazioni di massa 
in occasione del compleanno 
di Angela, il 26 gennaio (o in 
qualsiasi altra data ritenga-
no conveniente) >. 

« Chiediamo quell'atto di re-
sistenza aperta che la stessa 
professoressa Davis ha defi-
nito la prima condizione della 
liberta >. 

II Comitato nazionale uni-
ficato per la liberta di Angela 
Davis si e costituito a Los 
Angels « per coordinare la lot
ta in difesa di Angela Davis. 
dentro e fuori del tribunale >. 
Coordinator! nazionali del Co
mitato sono la sorella di An
gela. Fania Davis Jordan, e 
Franklin Alexander. L'indiriz-
zo e 3450 West 43rd Street. 
Suite 104. Los Angeles, Califor
nia 90003. 213-286 4402. 

Aerei sovietici 
alia Cina popolare 

MOSCA. 19. 
Î a € A via export » sta condu-

cendo !e trattaUve con l'ente 
della Cina popolare. « Mastr.m-
pex *. per Li ve-ndita di un aertY> 
del tipo 111^62 J : !e trattative 
si s\-olgono nel quadro dell'ac-
cordo suH'interscambKJ e i pa-
samenti tra l due p.wsi firmato 
nel novembre del 1970. 

Reahzzando queato a^cordo la 
«A\ue\port* ha gia finnato 
due contratti per la fornaura 
alia C:na nel 1971 di *erei 
* AN 24 > ed eheotten « V 8 »; 
non e da escludere che la parte 
cine^e faccia pervenire com 
nies^e anche per altri aerei. 

A ta^ scopo la * Aviaexport > 
mo>.trerA a!li r Ma^him>iex ^ gh 
aerei t TU 1S4 >. T TU 154 ». 
rY\K40> e una sene di eh-
eotten. 

Mosca 

Carli ricevuto 
da Kossighin 

MOSCA. 19. 
n presidente del Consigl:o dei 

ministn deirURSS. Kossyghm, 
ha ricevuto oggi al Cremhno 
il governatore della Banca d'lta-
lia Guido Carli. 

Fra Kossyghin e Carli si e 
svolto un eolloquio. in cui sono 
stati affrontati van problemi 
legati alio s\-iluppo delle rela
zioni economiche e commercial: 
sovietioo - italiane e alle loro 
«prospettive. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 19 

II cinquantenario della fon-
dnzione del PCI d stato ricor-
dato a Mosca con una calda 
e fraterna manifestazione che 
ha avuto luogo nell'aula ma
gna dell'Accademia delle scien
ze sociali del CC del PCUS 
per iniziativa dell'Istituto del 
marxismo-leninismo, dell'Isti
tuto del movimento operaio 
internazionale e dell'Istituto di 
storia della Accademia delle 
scienze. 

Erano presenti. oltre ai 
compagni Novella e Giuliano 
Pajetta per il PCI, i compa
gni Pelsce dell'iirficio politico 
del PCUS, Kuskov, primo vi
ce responsabile della sezione 
esteri del CC, Pankov, Do-
rofieev e Naumov della se
zione esteri, Fedossieev di-
rettore dell'Istituto del marxi
smo-leninismo, l'accademico 
Jukov, l'ingegnere Roberto De 
Bartini (un comunista giunto 
dall'Italia per sruggire alle 
persecuzioni fasciste e che 
nell'Unione Sovietica 6 diven-
tato « costruttore capo J> nel-
1'industria aeronautica ed e 
stato insignito dell'Ordine di 
I^enin). il figlio di Gramsci. 
Giuliano. la storica Lina Mi-
siano. oltre ad un gran nu-
mero di dirigenti politici. sto
rici. studiosi del movimento 
operaio. italianisti. 

Gli organizzatori hanno vo-
luto dare alia manifestazione 
il carattere di un vero e pro
prio convegno di studio sulla 
storia del PCI. Ha introdotto 
i lavori il compagno M. Jov-
ciuk, rettore dell'Accademia 
delle scienze sociali che — 
dopo aver ricordato il ruolo 
di Lenin e deil'Internazionale 
nella fase che ha preceduto 
il congresso di Livorno — si 
e soffermato sui piu grandi 
momenti della storia del PCI. 
l'opera e la lotta di Gram
sci. le prime battaglie contro 
il fascismo. la partecipazione 
alia guerra di Spagna. la Re-
sistenza. le lotte per l'unita. 
la pace e il socialismo. per 
mettere in rilievo il carattere 
leninista e internazionalista 
della politica dei comunisti 
italiani. 

Jovciuk ha concluso ricor-
dando le lotte piu recenti dei 
comunisti e dei lavoratori in 
Italia augurando « nuovi gran
di successi al PCI». 

Ha preso poi la parola No
vella. «I1 PCI — ha detto 
— celebra il suo cinquante
nario nel momento in cui nel 
paese il problema del ruolo 
dei comunisti diventa sempre 
piu il problema centrale per 
tutte le forze politiche. socia
li e cultural!: da qui il ca
rattere non formale delle no-
stre manifestazioni. Vogliamo 
continuare 1'impegno. che fu 
di Gramsci e di Togliatti. i 
quali hanno permesso che nel 
nostro partito e nella sua di
rezione potessero lavorare e 
collaborare uomini che veni-
vano. oltre che da posizioni e 
da esperienze varie. anche da 
generazioni diverse. 

II fatto che la formazione 
di un nuovo quadro dirigente 
avvenis=e e awenga senza 
dolorose lacerazioni con una 
franca, a volte anche dura 
lotta po'itica. ma senza la di-
struzione di un patrimonio di 
esperienze politiche difficil-
mente acquisite e di valori 
umani e ideali importanti. ha 
un preci.-o e importante si-
gnificato >. 

Novella ha poi passato in 
rassegna le tappe piu impor
tanti della storia del partito 
soffermandosi soprattutto al-
l'inizio sulle ragioni che han
no reso ineluttabile nella nuo 
va situazione mondiale aperta-
si con I'Ottobre la nascita in 
Italia di un partito autenti-
camente rivoluzionario. Cer 
to. ha continuato. 'e contrad-
dizioni che si pos«ono trovare 
nella costituzione della sezio
ne italiana deil'Internazionale 
comunista — il fatto anzitutto 
che il Partito comunista d l ta-
lia sia nato come forza mi-
noritaria smenten lo le valu-
tazion: ottimistiche non solo 
dei dirigenti deirinternaziona-
le. ma anche della frazione 
romumsta del PSI — sono nu
merose. ma cio < non diminui-
sce ne intacca la portata sto
rica della rottura operata dal-
1'ala rivoluzionaria del socia
lismo italiano con la fonda-
zione del Partito comunista ». 

Dopo aver ricordato che 1'In-
ternazionale comunista e Le 
nin vedevano le novita d^i pro 
blemi che si ponevano in Ita 
lia prima e meglio dei d.ri 
genti di allora del PC d'l.. 
Novella si e soffermato sui 
piu gravi errori compuiti dal 
gnippo dirigente di quegli an 
ni. e soprattutto sulla sotto-
va!uta7ione del pericolo fasci 
sta. per ricordare poi che al-
rindomani della nascita del 
partito si ponevano le que-
stioni della sua « bolscevizza-
zione > e della formazione di 
un nuovo gruppo dirigente. 
E' quello che e avvenuto sot
to la direzione di Gramsci 
fino al suo arrasto e succes-

sivamente — nelle condizioni 
dell'illegalita — sotto la dire
zione di Togliatti e dei quadri 
che rioscirono a sfuggire alle 
repressioni fasciste. 

A questo punto Novella ha 
parlato della dura lotta contro 
il fascismo. della « svolta * 
del 1929 e delle discussioni di 
quegli anni per soffermarsi 
poi sulle posizioni prese dal 
partito — dopo il settimo con
gresso deil'Internazionale — 
nei confronti prima dell'ag-
gressione fascista all'Etiopia 
e poi della guerra per la di
fesa della repubblica spagnola 
« alia quale parteciparono con 
le brigate Garibaldi i massi-

mi dirigenti del partito, To 
gliatti, Longo. Di Vittorio». 

< Lo scoppio della seconda 
guerra mondiale — ha conti
nuato Novella — ha trovato 11 
nostro partito politicament* 
preparato ed impegnato nella 
lotta contro la guerra fasci
sta: vi era certo ancora squi-
librio tra I'orientamento del 
partito e I'organizzazione del
le sue forze, ma eravamo un 
partito vivo, presente nel pae
se, in grado con la sua ini
ziativa — come hanno dimo-
strato gli scioperi del '43 — 
di assumere il ruolo di grande 
partito della classe operaia 
e delle masse popolari >. 

Contro la guerra fredda 
Nacquero cosl le condizioni 

per la nascita del CLN e per 
lo sviluppo del grande movi
mento popolare partigiano. che 
diede alia lotta vittoriosa con
tro l'aggressione tedesca con-
tenuti progressivi sociali e po
litici. Dopo la Liberazione < il 
grande risveglio politico del 
paese aveva fatto del PCI una 
grande forza operaia e popo
lare e contemporaneamente 
aveva dato luogo alia rina-
scita del PSI e di un'altra 
grande forza popolare. la 
DC >. La politica di unita de-
mocratica e antifascista pote-
va e doveva continuare con 
queste forze sostenendo e al-
largando i grandi movimenti 
di mas^a per le riforme che j 
erano in atto: ben presto le 
resisten7e alia costruzione di 
una democrazia avanzata si 
sono allargate perd — in col-
legamento con gli orientamen-
ti aggressivi deHMmperialismo 
americano — a importanti 
forze politiche. la DC prima 
di tutto. che pure avevano 
partecipato alia Resistenza. 
L'involuzione della DC. le scis-
sioni sindacali. la guerra 
fredda crearono un terreno 
nuovo di combattimento e in 
questa situazione la politica 
di unita sviluppata dal PCI 
si precisava e si sviluppava 
neutralizzando al massimo gli 
effetti negativi della politica 
di divtsione e creando le con
dizioni per una ripresa basa-
ta sulla costituzione di un 
blocco di forze sociali e poli-
tich? ;n grado di affrontare le 
cor.tr?ddiz'oni di fondo della 
sccieta italiana. 

Questa politica aveva e ha 
come presupposto l'unita del
la classe operaia e una ric-
ca articolazione di alleanze 

con tutti gli strati colpiti dal
la politica dei monopoli. E' la 
« politica delle riforme », pre-
cisata dall'VIII congreaao. 
contro le varie «operazioni 
integrazioniste» alle quali 
avevano acceduto Nennl e la 
politica che egli aveva impo-
sto al PSI, e contro la tinea 
< della violenza brutale con
tro il movimento operaio per 
avviare il paese verso un re
gime di tipo autoritario, che 
— ha ricordato Novella — si 
e manifestata spesso negli 
ultimi venti anni e soprattut
to nel periodo piu vicino a 
noi anche per l'accresciuta 
tolleranza del governo verso 
le provocazioni poliziesche e 
fasciste ». 

La difesa della liberta. la 
difesa e lo sviluppo della de
mocrazia sono dunque aspet
ti essenziali della c via demo-
cratica al socialismo >: tenen-
do conto dei mutamenti dei 
rapporti di forza su scala mon
diale e dell'affermarsi di un 
forte sistema di stati socia-
listi. partendo dalle giuste 
scelte leniniste delFalleanza 
fra operai e contadini «noi 
intendiamo arrivare al socia
lismo con tutte le forze socia
li, politiche, intellettuali che 
sono per il rinnovamento del 
paese. raccogliendo tutti gli 
apporti specifici che esse pos-
sono dare alia costruzione del 
socialismo ». E' questa la via 
italiana al socialismo: «Per 
la sua definizione il gruppo di
rigente del PCI si e stretto 
attorno aU'elaborazione e alia 
ferma volonta politica di To
gliatti e alle indicazioni che 
egli ci ha lasciato col "Me-
moriale di Yalta" e che sono 
state raccolte e sviluppate dal 
XII congresso >. 

Confronto di esperienze 
Concludendo, dopo avere ri

cordato i temi attuali di lotta 
dei comunisti italiani — l'azio-
ne di solidarieta prima di tut
to con l'eroico popolo viet-
namita e con i popoli arabi 
— Novella ha affrontato alcu-
ni problemi di metodo con-
nessi con la storia del PCI. 
« Come sapete, ha detto. non 
abbiamo ancora una storia 
ufTiciale del Partito. Quando 
ci sara preferiamo che essa 
sia il risultato dei contributi 
che vengono dalle n*>stre ri-
cerche ed esperienze, dagli 
studi compiuti dalle nostre 
forze e da quelle dell'antifa-
scismo. Ci atterremo a una 
precisa raccomandazione di 
Togliatti che ci invitava a 
non commettere Terrore "di 
s forza re i di dimostrare che il 
partito e la sua direzione si 
sono sempre mossi bene, nel 
migliore dei modi possibili", 
giacche "la storia del nostro 
movimento diventa vivente e 
ricca di insegnamenti solo 
quando ci dice quali cose 
realmente sono accadute" >. 

«Ci guideranno sempre i 
principi del marxismo e del 
leninismo. lo spirito dell'inter-
nazionalismo proletario: per 
le stesse ragioni per cui par-
tecipiamo a questa conferen-
za saremo presenti a tutte le 
iniziative di incontri bilatera-
li e multilateral! e alle confe-

renze europee e internaziona
li dei partiti comunisti che 
avranno per scopo U confron
to delle esperienze e dei ri-
sultati delle lotte dei singoli 
partiti nei loro vari aspetti 
nazionali ed internazionali. In 
particolare sosteniamo in que
sti incontri l'utilita della ela-
borazione di obiettivi comuni 
nella lotta contro rimperiali-
smo per la pace in Europa e 
nel mondo e per l'indipenden-
za nazionale dei popoli. La-
voreremo in questo spirito al 
consolidamento e al rafforaa-
mento dei rapporti amichevo-
li tra il PCI e il PCUS *. 

Dopo Novella hanno preso 
la parola Soboliev dell'Istituto 
del marxismo-leninismo (che 
ha parlato in particolare del
le Iotte e dei dibattiti che han
no caratterizzato la nascita 
ed i primi anni del PCI), Lo-
pukof (sulla lotta contro il 
fascismo sino agli anni della 
seconda guerra mondiale), Fi
latov (sui comunisti nella Re
sistenza) e Kovalski (sulle 
lotte nel dopoguerra). Nel po-
meriggio. in una sala del
l'Istituto del marxismo-lenini
smo. e stata inaugurata una 
mostra sui cinquantenario del 
PCI. Hanno parlato brave-
mente i compagni Fedossiaev 
e Giuliano Pajetta. 

Adriano Guerra 

Onorificenza sovietica 
a Giacomo Manzu 

MOSCA, 19. 
n Presidium dell'Accademia 

di Belle Arti dellXR-SS ha as 
segnato la meda?lia d'oro del 
TAccademia alio scultore Gia
como Manzu per il monumen 
to a Lenin eretto a Capri, nei 
pressi della via Krupp. nel 
1970. per ricordare il soggior-
no nell'isola del fondatore del-
lo stato sovietico 

Da notiz..i d v . i n >r!tiroi7i 
1'organo del Ministero della 
cultura (iSovietskau Kultura-
Manzii — aggiunge il gior
nale — il quale da tre mesi 
e costretto a letto da una di-
storsione a un piede. si e di-
chiarato «piacevolmente sor-
preso» conversando con un 
giomalista della TASS. V. Po
pov, che gli ha portato la no-
tizia. 

• Francamente — ha detto 
Manzu — io non merito tall 
attenzlonl, ma a dire il vero, 

umanamente ne sono conten-
to. 11 lavoro al monumento 
mi ha appassionato nonostan-
te difficolta obiettive e aog-
gettive. Quando il monumen
to era gia pronto e installato 
ho temuto che i fascist! lo po
tessero rovinare. perche mi-
nacce In tal senso vi erano 
state da parte loro. Ma ora 
il periodo piii difficile e pas
sato L'obelisco sorge a Ca
pri, l"ha visto tanta gente e 

j vorrei sperare che esso vi re
st i per sempre ». 

Manzu ha detto poi, conclu
de il resoconto di « Sovletskaia 
Kultura «, di essere impazien-
te dj riprendere il lavoro. an
che per cominciare H bozzet-
to del monumento ai partigia-
ni sovietici, commissionatogll 
dal Ministro della Cultura del-
11JRSS, Ekaterlna Furtaera 
con la quale si e incuuUtu a 
Venezia 1'anno acorao. 
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