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Un interessante dibattito 
al convegno del PSI 

I TECNICI 
COME ALLEATI 

II ferreno di un'azione comune con la classe operaia 
In crisi I'aulorifarismo e la slrullura gerarchica nelle 
fabbriche • Precisi affacchi alia fecnocrazia e al-

I'ideologja della «efficienza» aziendale 

Le lotte operaie hanno ri-
messo in discussione alia ra-
dice, ovunque nelle aziende, 
i rapporti gerarchici, le strut-
ture e i veicoli deH'autorita-
rismo. Nessun trionfalismo, 
ma e un fatto che ormai in 
ogni luogo di lavoro lo scon-
tro si articola in maniera de-
terminata, ostinata, proprio 
sui temi del potere operaio 
che naturalmente comporta-
ino a diversi livelli tutti i 
problemi dei ritmi di lavoro, 
delle qualifiche, del salario. 
Questa e stata la novita di 
fondo delle lotte di questi 
tiltimi due anni, dell'autun-
no, dell'inverno e della pri-
mavera. 

E' da queste premesse —• 
per sua buona fortuna — che 
si e mosso il recente conve
gno su « Tecnici e classe ope
raia » tenuto a Roma dal PSI 
per iniziativa, in particola-
re, dei Nuclei aziendali so-
cialisti. E essendo partito sul 
piede giusto, il convegno ha 
dato buoni risultati. 

Vi sono intanto parecchi 
vizi e errori possibili che si 
e riusciti a evitare: la tenta-
srione di metiers! « dalla par
te del teonico »; l'errore — 
non nuovo per certi settori 
del PSI — di perdersi nei 
mea-ndri della tecnostruttu-
ra, owero della tecnocrazia 
c dell'ideologia efficientisti-
ca; l'abbaglio del sociologi-
smo aziendale di marca ame-
ricana. Citiamo questa casi-
stica, si badi, perche ci sono 
stati tempi in cui proprio 
questi furono gli specchiet-
ti che attrassero alcune allo-
dole socialiste o pseudo-so-
cialiste, ma comunque uffi-
ciali. 

Ebbene, nel convegno ro-
mano dei giorni scorsi, nulla 
di questo e emerso. Relazioni 
impostate da una angolazio-
ne nettamente di classe e 
chiaramente politica (sia in 
quella di Lezzi che l'introdu-
zione di Roberto Oassola); 
interventi di tecnici che sono 
ealiti alia tribuna per oriti-
care proprio la « qualifica » 
di teonico che rischia di iso-
Bare e di corporativizzare 
una categoria che rappre-
senta invece un anello deci-
Bivo della catena di trasmis-
eione del potere padronale; 
discorsi qualche volta anche 
sorprendenti di oggettiva re-
visione di posizioni efficien-
tistiehe passate, tenuti da au-
torevoli esponenti socialisti. 

E' stato proprio il ministro 
Giolitti a dire, concludendo 
il convegno, che c nella stra-
tegia riformatrice del PSI un 
apporto insostituibile puo ve
nire dai tecnici che occupa-
no una posizione di "cer-
n ie ra" nella societa indu-
striale, per dare alia tecnolo-
gia (mai neutrale) un signi-
ficato politico alternativo: 
occorre demistificare il mito 
tecnologico dell'efficienza e 
della produttivita erette da 
mezzi a valori assoluti ». 

Possibile un'alleanza orga-
nica fra tecnici e operai? II 
discorso si fa qui certamen-
te piu complesso. In un acuto 
intervento, al convegno, si 
e detto che il tecnico, fru-
strato c sempre piu proleta-
rizzato nelle sue funzioni al-
I'intemo della fabbrica 
(quando non e addirittura 
soltanto un cane da guar-
dia), cerca fuori, nella socie
ta, la sua soddisfazione, i 
simboli del suo « diverso» 
status sociale. 

Ecco allora, ad esempio, 
che il discorso sui tecnici 
si ricollega a quello gram-
sciano circa i rapporti fra 
classe operaia e ceti medi. 
Nel corso d: una tavola ro-
tonda — svoltasi nel qua
dra del convegno fra Ric-
cardo Lombardi, Bruno Tren
tin, il professor Romagnoli, 
il direttore generate della 
« Terni » Osti e Brenna del-
!* ACLI — si 6 detto anche 
che sarebbe grave errore da 

parte della classe operaia il 
non cogliere le potenzialita 
della « crisi di identita » che 
il tecnico oggi sta vivendo 
all'interno della fabbrica: se 
i tecnici in quanto portatori 
di autonomi valori creativi 
non verranno rapidamente 
accolti nel quadro di tutta la 
strategia della lotta operaia, 
cio significhera fare un pre-
zioso regalo ai padroni, rega-
lare loro nuovamente una 
efficace massa di manovra. 

Torniamo ancora al dibat
tito. Le denunce piu amare 
vengono proprio dai tecnici 
(non da Osti, piu conciliante 
di tutti in verita): denunce 
circa 1'evasione, il qualunqui-
smo, il crumiraggio anche, 
e comunque l'ansia di car-
riera e quindi spesso il ser-
vilismo. Certo e questa Tere-
dita che i tecnici come cate
goria si trovano sulle spal-
le; e del resto non furono 
selezionati e assunti a suo 
tempo proprio sulla base 
discriminante di quei valo
ri negativi? Ma la crisi e 
esplosa, va maturando e guai 
se la classe operaia non mo-
strasse di essere sufficien-
temente adulta per compren-
derne i difficili passaggi e 
per tenere fermo l'obiettivo 
finale dell'alleanza. 

Un'alleanza che deve potere, 
in prospettiva, mettere in 
crisi tutta 'l'attuale organiz-
zazione — e divisione — del 
lavoro nelle aziende come 
nella societa. 

La fine deirautoritarismo 
(« la divisione fra governan-
fci e governati» come l'ha 
definito Lombardi) e un 
obiettivo comune e investe 
con forte impatto la fabbri
ca e la societa insieme: una 
conflittualita che diventa 
momento di autonoma conte-
stazione da parte del sindaca-
to (e come tale resta in vita 
anche nella societa sociali-
sta), come ha detto Trentin. 

Va sottolineato, ci sembra, 
che una tematica di questo 
tipo, sottratta a tutte le pa-
stoie sul « menagement » e 
sulla < promozionalita > che 
ancora pochi anni fa trova-
va fortuna in tante confe-
renze o tavole rotonde di 
centro-sinistra, e una vera 
novita per il PSI — o per lo 
meno di determinati settori 
del PSI — dell'ultimo decen-
nio. Ci sono qui le basi 
per un discorso nella azien-
da e nella societa con quei 
compagni socialisti che nel
la fabbrica lottano unitaria-
mente (e pensiamo al salu-
to che ha portato al conve
gno la compagna dell'« Areo-
statica > occupata) e che ri
se oproio una tematica ge-
nuina di classe. 

Tematica che non va cer
to inquinata con differenzia-
zioni abbastanza singolari co
me quella fatta da Giolitti 
al convegno, a proposito. del
la programmazione: < Una 
strategia che subordina al 
momento politico come scel-
ta dei fini, il momento eco-
nomico come scelta dei mez
zi >. Piu chiaramente e piu 
vicino al senso del convegno, 
Trentin ha detto che gli 
obiettivi e i risultati econo-
mici dei recenti, massicci 
scioperi, non devono trarre 
in inganno: alt rove, in altri 
paesi — ha detto in sostan-
za — con meno scioperi si 
e ottenuto in termini pura-
mente salariali anche piu di 
quello che abbiamo otttenuto 
noi. Ma la novita e originali-
ta di queste lotte sta nel 
fatto che esse si sono collo
cate come autonoma. decisa 
e permanente richiesta di 
un crescente potere operaio, 
potere dei lavoratori, nella 
fabbrica e nella societa. E* 
un discorso questo che pone 
basi effettive, ci sembra, per 
la fertile alleanza fra tecni
ci e operai di cui si e detto. 

Ugo Baduel 

DOMENICA PROSSIMA SI VOTA PER IL RINNOVO DELLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI 

Cite; "operazione verita" 
Ne ha proposto il lancio lo stesso presidente Allende per rispondere con i fatti alle calunnie internazionali sulla situazione cilena 
Le misure prese in cinque mesi dal governo di Unita popolare in un Paese giunto all'orlo del collasso — Dalle nazionaliz-
zazioni del rame e delle banche alia lotta contro l'analfabetismo e alia riforma agraria — I rapporti con i Paesi socialisti 

Le grandi scritte murali che rappresentarono nelle citta cilene un originale contributo alia campagna elettorale a favore di Allende e delle forze di sinistra: no al fascismo, si alle riforme 

Una ricerca storica tra i «libri segreti» dei Medici 
-

Lorenzo 
il Magnifico evasore 

La tecnica dei banchieri 
fiorentini per frodare il fisco 
Un « Banco » che collegd 
numerose compagnie, con la casa-
madre a Firenze, filial! 
alPestero e imprese industriali 
L'organizzazione « piu grande 
in fatto di mercanzia che sia mai 
stata al mondo» 
Per lo studioso olandese 
De Roover, sarebbe un'ingiustizia 
non chiamarli capitalisti Lorenzo il Magnifico del Ghirlandafo. 

Una volta Lutero definl papa Cle-
mente VII (Giulio di Giuliano de' 
Medici, cioe il nipote di Lorenzo il 
Magnifico) uomo scaltrissimo «prima 
perche italiano, poi perche fiorenti-
no, che vale tre italiani, poi perche 
figlio bastardo di uno della famiglia 
Medici, il che vale sette italiani». II 
giudizio fu espresso da Lutero a ta
vola, quindi in allegria, ma cid non 
toglie che esso, al di la delFenfasi 
polemics deH'uomo che si era ribellato 
all'oppressione della Curia Romana, 
sia il segno, una prova alia rovescia, 
del potere che ancora si attribuiva al
ia «mercantia» italiana — a quella 
fiorentina in primo luogo e alia casa 
Medici in particolare — in un periodo 
che si pub considerare di declino per 
i Medici e per l'ltalia (siamo nel 1532, 
quando a dettar legge nella finanza e 
nella politica europee sono se mai i 
Fugger di Augusta e la casa Asburgo). 

Ma il prestigio dei Medici era sta
to sempre alto, a La casa piu grande 
che in fatto di mercanzia, sia mai sta
ta al mondon 1'aveva giudicata al prin-
cipio del secolo Filippo de Commy-
nes, consigliere di Carlo VIII, il re 
di Francia che nel 1494, senza estrar-
re la spada dal fodero, aveva posto 
fine aU'indipendenza italiana costruita 
sul fllo del rasoio dalla politica d'equi-
librio di Lorenzo il Magnifico. 

La storia dei Medici, mercanti e 
banchieri — da Giovanni di Bicci, che 
prestb denaro a Baldassarre Cossa (il 
papa, contestato, Giovanni XXIII, ri-
vale di Martino V), avendone in pe-
gno una ricca mitria omata di gioielli, 
a Lorenzo il Magnifico ed a suo figlio 
Piero (1494) — si pud ora leggere in 
italiano nel volume di Raymond de 
Roover, II Banco Medici, dalle origim 
al declino (La Nuova Italia, collana 
del pensiero storico. presentazione di 
A. Sapori, pagine 639) uscito per la 
prima volta in inglese nel 1963 e gia 
noto quindi agli esperti. II de Roover, 
un olandese emigrato negli Stati TJni 
ti che dal mondo degli affari e giunto 
alia storia economica, nr.ra fra 1'altro 
a smentire la tesi di Max Weber se-
condo cui lo spirito capitalistico sa
rebbe un prodotto della riforma di 
Calvino. 

I Medici sono anterior! di molti de-
cenni alia riforma — costata il de 
Roover — «ma negare che erano ca
pitalisti volti al conseguimento della 
ricchezza sarebbe far loro un'ingiusti
zia tutt'altro che lieve». L'obiezione 
al Weber non e nuova, n£ sta in que
sto l'interesse del libro, quanto nel 
vasto materiale che esso offre in chia-
ve di storia «mlcroeconomica», cioe 
di un settore ben delimitato, di una 
sola azienda, in un momento tutta-
via cruciale per la storia italiana e in 
un punto, Firenze, dove le contraddi-
zioni erano giunte al massimo di ten-
stone, con un grande Comune medio-
evale che tentava di erigersi a stato 
territoriale conservando la struttura 
della citta-stato repubblicana. 

II de Roover analizza i «libri se-
greti • dei Medici e fomisce la sintesi 
di un'immensa mole di materiale che 
lui ha consultato, con l'aiuto della mo-
glie, nel corso di un'ampia ricerca 
svolta nell'Archivio di Stato di Fi
renze, dimostrando che il Banco Me
dici, almeno nei primi sessant'anni 
di vita (fino al 1455) fu una vera e 
propria * holding company* ante lit-
teram, una combinazione di compagnie 
in nome collettivo, con una casa-ma-
dre a Firenze, filiali aU'estero, e im
prese industriali (lana, allume). Ogni 
ramo prendeva commissioni a carico 
degli altri come, se si trattasse di ditte 
completamente indipendentL I Medici 
avevano almeno il 50 per cento del ca
pitate in ogni societa 

II materiale fomito dal de Roover 
offre la tentazione di estrarre e se-
gnalare particolari gustosi, come la 
tecnica dei banchieri fiorentini, primi 
gli stessi Medici, per evadere il fisco. 
Vanno ncordati, a questo proposito 
gli studi di un altro storico america-
no, Mervin B. Becker, successivi a 
quelli del de Roover, in cui sono ana-
lizzati alcuni periodi della storia fio
rentina al ritmo della politica fisca 
le e la lotta politica e connessa a 
motivazioni che fanno capo al dilem
ma fra imposizione diretta e imposi 
zione indiretta. 

Ma il punto piu interessante e piu 
controverso dell'opera del de Roover 
e un altro: quello del declino del 

Banco Medici, legato alia figura di 
Lorenzo. Cosimo de* Medici, il pater 
patriae, ha saputo scegliere benissi-
mo i suoi amministratori — spiega 
il de Roover —, Lorenzo e Piero no, 
e cib alia fine ha provocato il disa-
stro. Se il governo mediceo non fos
se stato rovesciato nel 1494 per l'insi-
pienza politica di Piero de' Medici e 
in seguito ali'invasione francese, esso 
sarebbe caduto in maniera ancor piu 
vergognosa in seguito al dissesto to-
tale del Banco. Lorenzo aveva evi-
tato la bancarotta solo con delle mal-
versazioni a CXTICO del Comune. 

Non tutti gli storici hanno accet 
tato questa spiegazione. Senza respin-
gere del tutto la tesi dell'incapacita 
commerciale di Lorenzo (che porta le 
firme illustri del Machiavelli e del Guic-
ciardini) e stato fatto rilevare che Lo
renzo e stato prima di tutto un uomo 
politico che mirava a costruire l'edi-
ficio del proprio potere e, in questo 
gioco, ha sacrificato il patrimonio pri
vate per la conquista di un nuovo e 
piu vasto patrimonio: lo Stato. La 
chiave di interpretazione da finanzia-
ria ed economica diventa politica. Ma 
1'intreccio di politica ed economia de
ve considerarsi strettissimo in una cit
ta come Firenze dove i mercanti era-
no considerati lo • stomaco» del cor-
po sociale e dove lo stesso Lorenzo 
spiega che a si pub mai vivere ricco 
senza Stato». Se mai andrehbe appro 
fondito l'esame dei rapporti fra oli-
garchia dominante e classi subalterne 
(partendo dal «terrore» provocato 
dalla ribellione dei Ciompi), fra citta 
e campagna. fra Medici e Curia di 
Roma. Questo sembra il solo modo di 
andare oltre la spiegazione del de Roo 
ver di un Lorenzo de' Medici tutto 
volto all'arte, alia letteratura e aU'uma 
nesimo che, per certi versi, appare co 
me un'applicazione forzata della cri-
tica del Machiavelli ai principi italia
ni i quali credevano che per mante-
nere il potere «bastasse sapere negli 
scrittoi pensare una risposta acuta * 
(Arte della Guerra). II Magnifico, c\ 
sembra, fu dawero ben altro. 

Gianfranco Berardi 

CON TANTO DI ANNUNCIO DEL GIORNALE RADIO FRANCESE 

Pesce d'aprile per le auto del Mec 
La « notizia » annunciata dalla radio ieri mattina alle sette: i ministri a vevano deciso la circolazione a sinistra - Migliaia di telefonate per sapere 
quando sarebbe entrato in vigore il prowedimento - Lo scherzo includeva anche l'ltalia, dov'era ritenuta possibile la rivolta degli utenti della strada 

Dal oostro corrispondente 
PARIGI. 1 

Un pesce d'aprile grosso co
me una balena e caduto sta-
mattina alle sette sulla cola-
zione di migliaia di francesi, 
molti dei quali sono partiti 
per la fabbrica o i'ufficio con 
«n senso di malessere addos-
to e una preoccupazione piu 
che giustificata. Alle sette in-
fatti (e poi un'ora dopo. col 
Oiornale radio delle otto) la 

governativa ha annun-

ciato che in nottata i sei mi
nistri dei trasporti del Merca-
to Comune, riuniti a Bruxel-
les, avevano deciso di adotta-
re la circolazione automobi-
listica a sinistra entro un me-
se per tutti 1 paesi dell'Eu-
ropa comunitaria, 

La giustificazione? Piu che 
ragionevole: poiche l'lnghilter-
ra aveva adottato il sistema 
dec i male e si apprestava a 
enormi sacrifici per entrare 
nel Mec, la piccola Europa 
aveva deciso a sua volta di 

Tare una concessione all'In-
ghilterra 

L'annuncio, dato con un to-
no che non ammetteva dub-
bi, era poi commentato dai 
vari corrispondenti della ra
dio francese nelle principali 
capital! europee. Secondo co-
storo, se le prime reazioni dei 
tedeschi erano poco allegre 
ma disclplinate, quelle degli 
italiani facevano sperare in 
una rivolta degli utenti della 
strada. Ma il corrispondente 
da Roma si affrettava a dire 

che Agnelli aveva gia ordinate 
la sospensione della produzio-
ne automobilistica e, in attesa 
di awiare le nuove catene di 
montaggio col volante a de-
stra, si era rivolto ad una 
produzione sperimentale col 
volante al centra, cioe adat-
tabile sia alia circolazione a 
destra che alia circolazione a 
sinistra, 

Quanto al francesi — la no
tizia era arrivata troppo tar-
di, in nottata, per apparire 
sulla stampa parigina che ha 

I'abitudine di «chiudere» as-
sai presto — dovevano cosl 
rassegnarsi a riprendere «le 
vecchie abitudini del popolo 
gallico che. come e noto, an-
dava a cavallo tenendo la ma-
no sinistra per poter meglio 
sguainare la spada con la de
stra*. 

Si dice che, tra le sette e 
le otto di stamattina, I'ufficio 
permanente di informazione 
sulla circolazione automobili
stica, che la radio mette ogni 
giorno a disposizione degli 

utenti della strada, sia stato 
assalito e bloccato da migliaia 
di telefonate: se ne voleva sa
pere di piu. e la data esatta 
di entrata in vigore del nuo
vo regolamento. e la possibi
lity di adottare 11 volante a 
destra su una automobile che 
lo ha a sinistra, e cosl via. 

Soltanto due ore dopo, ma 
gia molti avevano guardato il 
calendario, la radio si deci-
deva a sciogllere i dubbi 

Nostro servizio SANTIAGO DEL CILE, Aprile 
Domcnica 4 aprile i cileni saranno chiamati a elezioni: in tutto il paese per 

il rinnovo delle amministrazioni municipali e, nel collegio senatoriale deU'estremo 
sud. per il segctio resosi vacantc con l 'assunzione del compagno Salvador Allende 
alia presidenza della Repubblica. Si tratta di una consultazione di notevole rilievo. non solo 
perchd, a sette mesi dalla vittoria del candidato di Unita Popolare e a cinque dalla sua 
entrata in carica, essa costituisce una sorta di verifica dell'orientamento popolare e nem-
meno perche per la prima 
volta il diritto di voto verra 
esercitato dai giovani di di-
ciotto anni; ma per ragioni 
ben piu complesse. 

II governo di Unita Popola
re del Cile d al centro di 
una martellante campagna di 
calunnie e di controverita si-
stematicamente condotta da 
tutte le voci del padrone, da-
gli Stati Uniti all'Europa. Per 
esempio, il governo cileno ha 
proposto ia costituzione di tri
bunals de vecinos eletti da-
gli abitanti del quartiere o 
della borgata per la concilia-
zione delle liti, giuridicamente 
irrilevanti, ma che fermenta-
no disordine e corrosione del 
tessuto di vaste zone della 
convivenza sociale: ad esem
pio nelle sterminate periferie 
di tuguri, dove un secchio di 
acqua pu6 dare motivo a di
spute selvagge. Quella del go
verno di Santiago e dunque 
un'iniziativa che vuole contri-
buire, neH'autogoverno, all'e-
ducazione comunitaria. Ma 
tant'e: per spaventare le ani-
me timorate basta un facile 
gioco di parole, si corregge 
* tribunale vicinale •> in c Tri-
bunale del Popolo > e cosj si 
aggiungono piccoli sassi al 
muro di menzogne che attor-
no all'esperienza dell'Unita 
Popolare cilena reazionari e 
moderati tentano di innalza-
re. Tale campagna chiama in 
causa questioni ben piu gravi. 
Le ha denunciate il 15 feb-
braio scorso lo stesso presi
dente Allende. ricordando co
me la semplice decisione di 
costruire un porto per la pe-
sca industrializzata ha scate-
nato I'm -inuazione, sulla 
stampa nord-americana, che il 
Cile sta per aprire le sue co-
ste all'installazione di basi 
militari sovietiche. In quella 
conferenza stampa Allende ha 
proposto il lancio, su scala in-
temazionale. dell'< Operazione 
Verita *. Ebbene, quale e la 
verita dei primi cinque mesi 
del governo di Unita popo
lare? 

Le decisioni 
del governo 

Alle mistificazioni e alle ca
lunnie. vale ia pena di oppor-
re la schema tica elencazione 
delle principali misure adot-
tate e in corso di attuazione 
da parte del nuovo governo 
cileno. Con una sola awerten-
za: esse vanno inquadrate nel
la situazione economico-socia-
le di un paese pervenuto nel 
1970 ai limiti del collasso. 
con il piu alto tasso d'infla-
zione del mondo (assieme al 
Vietnam del Sud) e con uno 
degli indici piu alti di morta-
lita infantile. 

Adeguamento degli sti
pend]' pari all'aumento 

del costo della vita registra-
tosi nel 1970 (aumento medio 
delle retribuzioni del 34.9%; 
aumento del salario minimo 
operaio del 65%). Aumento del 
100% degli assegni familiari 
degli operai. BIocco dei prez-
zi al livello 1970: ribasso del-
I'interesse del crtdito banca 
rio per i piccoli e medi indu
striali: blocco del rialzo del 
dollaro. 

Requisizione da parte 
dello Stato della fabbrica 

« Alimentos Purina S A > dei 
gruppi Rockefeller e A. Ed
wards per sabotaggio della 
produzione: espropriazione 
della fabbrica tessile « Bella 
vista Tome"* (la piu impor-
tante del settore) per viola-
zione delle leggi vigenti: de-
creto di esproprio della * La-
nera Austral» del gruppo Su 
mar. Acquisizione da parte 
dello Stato delle azioni in pos 
sesso di privati della Compa-
gnia carbonifesa *Lota-Scwa-
ger» • passaggio deU'ammi-

7) 
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1) 

2) 

4) 

nistrazione della stesja ai la
voratori; altrettanto per la 
< Compagnia acciaio del Pa-
cifico ^. Assunzione dell'im-
portazione del petrolio e dei 
Iubrificanti da parte del-
l'c Azienda nazionale del pe-
trolio* (Enap), Nazionalizza-
zione della distribuzione del 
petrolio e derivati. 

Avvio del programma 
per la liquidazione dello 

analfabetismo nel quadro di 
un complesso di misure con-
cernenti la scuola di ogni or-
dme e grado. Inizio del Plan 
de emergencia habitacional 
che prevede nel giro di quat-
tordici mesi la costruzione di 
centomila abitazioni. Defini-
zione e avvio di un piano di 
emergenza per la provincia di 
Cautin comprendente espro
priazione di latifondi, costru
zione di abitazioni, opere pub-
bliche, attivita per lo sviluppo 
culturale concernenti soprat-
tutto le minoranze mapuche 
(all'incirca duecentocinquan-
tamila superstiti dei popoli di 
Araucania. costretti a vivere 
nelle < rijerve » dopo la pacifi-
cazione — e cioe Io stermi-
nio — conclusasi alia fine del 
secolo scorso). 

Acceierazione del proces-
so di riforma agraria sul

la base della legge del go
verno Frei e in questo qua
dro: esproprio nella provincia 
di Magallanes di uno dei piu 
grandi latifondi della America 
Latina — 520 mila ettari —; 
costituzione del Consiglio na
zionale e dei Consigli provin-
ciali contadini che dovranno 
discutere e fissare le linee 
della politica agraria; orienta-
mento del credito delllstituto 
di sviluppo agropastorale 
(INSAP) alle cooperative con-
tadine, ai piccoli e medi col-
tivatori e ai collettivi di pe-
scatori. 

Presentazione al Paria-
mento di un disegno di 

legge di riforma costituziona-
Ie per la nazionalizzazione im-
mediata e con indennizzazio-
ne equa della cGran mine-
ria» del ramo riguardante i 
bajini sfruttati dai colossali 
trusts Anaconda, Kennecott 
Andina. 

Inizio della statizzazione 
delle banche, la cui pri

ma tappa si realizza con I'ac 
quisizione delle azioni banca-
rie dei privati da parte del
la Corporazione per lo stimolo 
della produzione (Corfo). II 
progetto prevede che le ban
che saranno dirette da rap-
presentanti dei lavoratori, dei 
titolari di depositi e dello 
Stato. 

5) 

6) 

Ripresa delle relazioni 
diplomatiche con la Re

pubblica socialista di Cuba; 
stabilimento delle relazioni di
ploma tiche con la Repubblica 
popolare cinese e di relazioni 
commerciali con la Repubbli
ca democratica di Corea; av
vio delle procedure per lo sta
bilimento delle relazioni diplo
matiche con la Repubblica de
mocratica tedesca; firma di 
un rilevante accordo culturale 
e scientifico e messa in ese-
cuzione dei precedenti accordi 
commerciali e finanziari con 
l'Unione Sovietica; manteni-
mento dell'accordo col Peru 
e con l'Ecuador per la dife-
sa del limite delle acque ter-
ritoriali a 200 miglia (conte
stato dagli USA). 

Nel corso della campagna 
elettorale il presidente Allen
de si era impegnato a far 
si che il governo di Unita Po
polare garantisse a tutti i 
bambini cileni fino ai 15 anni 
almeno mezzo litro di latte al 
giorno: nei primi tre mesi la 
amministrazione ha distribui-
to 48 mila tonnellate di latte 
in polvere. 

Gli interessi 
dei lavoratori 
H bilancio e dunque impo-

nente. Ma la questione non e 
solo di quantita. Giustamente 
il compagno Victor Diaz della 
Commi.xSione politica del PCC, 
presentando la relazione al 
Comitato Centrale riunitosi ai 
primi di marzo, ha affermato: 
< La nazionalizzazione della 
Gran Mineria del rame, la 
nazionalizzazione della banca 
come primo passo per abbat-
tere i monopoli e la riforma 
agraria definiscono una politi
ca autenticamente cilena, pa-
triottica e rivoluzionaria. Con
tro il governo popolare si al-
lineano i gruppi imperialisti. 
i loro agenti e servitori che 
tradiscono l'interesse naziona
le, i latifondisti e i clans del-
1'oligarchia fmanziaria. Pero 
questa politica del governo po
polare corrisponde nel con-
tempo agli interessi attuali e 
permanenti della classe ope
raia. dei contadini. delle mas
se popolari e urbane, la gio-
ventu, le casalinghe, i profes-
sionisti e i tecnici, l'intellet-
tualita, gli artigiani, gli altri 
ceti medi. i piccoli e medi fcn-
prenditori. Coesa attorno al 
governo popolare questa 
schiacciante maggioranza dei 
cileni sta compiendo una ge-
sta che culminera con la vera 
e piena indipendenza naziona
le e con la costruzione della 
societa nuova ». 

Qui si ccslie il senso degli 
awenimenti che si susseguono 
in Cile dallo scorso settem-
bre e che ne fanno il centro 
nevralgico dello scontro di 
classe e politico nell'intero 
«emisfero americano*. II go
verno di Unita Popolare sta 
portando avanti il suo pro
gramma sostenuto da una cre
scente mobilitazione popolare, 
tra ostacoli giganteschi, in un 
clima awelenato dalla resi-
stenza eversiva della cospira-
zione interna e dell'imperiali-
cmo, di cui la campagna di 
menzogne. prima accennata, 
costituisce componente e ri-
fles>so. Per intendere appieno 
la partita che in Cile si sta 
giocando e che nelle elezioni 
del 4 aprile avra un momento 
importante, occorrera esami-
nare come si sviluppa la con-
troffensiva degli interessi oli
garchic! e imperialistic!, che 
con tutti i mezzi tentano <*: 

sbarrare il cammino che de
ve porta re i lavoratori cileni 
al potere reale, di cui il go
verno costituisce solo una po
sizione, per quanto fondamen-
tale. 

Renato Sandri 
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