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LO STATO GIURIDICO DEL 

PERSONALE SCOLASTICO 

La legge e 
solo una tappa 

Un problema che non riguarda esclusiva-
mente gli insegnanti, ma comprende i temi 
del diritto alio studio e della riforma 

Uno dei temi che tornano 
d'attualita all'inizio dell'an-
no scolastico e quello dello 
stato giuridieo del persona-
le della scuola. L'opinione 
pubblica vi fu interessata 
nella scorsa primavera non 
solo nella forma in cui l'opi-
nione piu avvertita e porta-
ta ad occuparsi di scuola 
dalle notizie che ogni gior-
no le vengono proposte su 
questo argomento, ma in 
una forma piu precisa e ric-
ca di significato. La legge 
sullo stato giuridieo fu in-
fatti approvata dalle came-
re in seguito ad un accordo 
stipulato dal governo coi 
sindacati confederali della 
scuola e con le grandi con-
federazioni dei lavoratori 
dopo che era stato procla-
mato uno sciopero generale 
a dimostrare che i problemi 
degli insegnanti e dell'as-
setto da dare alia scuola 
erano assunti come propri 
da tutto il inovimento ope-
raio. Signifieava anche, al
io stesso titolo, che gli inse
gnanti potevano davvero 
cercare e trovare una pro
pria collocazione fra le ca-
tegorie dei lavoratori, pote
vano veramente entrare nel 
movimento. 

Lo stato giuridieo e mio-
vamente d'attualita per il 
modo in cui torna a coinvol-
gere il personale della scuo
la e le sue organizzazioni e 
un piu vasto ambiente. II 
testo della legge, come si 
sa, non ricalca esattamente 
l'accordo fra sindacati e go
verno. Alcuni suoi punti non 
potevano entrare nella leg
ge — sono quelli che riguar-
dano il potenziamento della 
scuola materna pubblica, la 
espansione della scuola a 
pieno tempo, la cosiddetta 
assistenza scolastica, la par-
tecipazione dei lavoratori a 
corsi di studio, come quelli 
previsti dal contratto dei 
metalmeccanici e di altre ca
tegoric, I'edilizia scolastica 
— ma sono materia d'una 
piu ampia contraltazione, di 
una vertenza nazionale aper-
ta da tempo ormai fra i la
voratori e il governo. Altri 
punti non vi sono entrati 
perche non potevano per 
motivi di tecnica lcgislativa 
e di norme contenute nei re-
golamenti delle camere, al
tri infine ne sono rimasti 
fuori per volonta della mag-
gioranza. Di qui il giudizio 
critico nostro sulla legge, 
che tuttavia rappresenta og-
gi un punto fermo e una 
base per andare avanti. 

Prima di tutto, fra poco 
piu di due anni l'accordo 
potra esscre rimesso in di-
scussionc, perche per la pri
ma volta per i lavoratori 
della scuola e stato afferma-
to come per gli altri lavora
tori, ai quali anche per 
questo si sono avvicinati, il 
principio che il rapporto di 
lavoro non si stipula una 
volta per tutte ma si sot-
topone a revisione periodi
ca, nella quale 1c due parti 
si affrontano e contrattano 
sulla base ciascuno . della 
propria forza. Dunquc si po
ne per 1'intera categoria il 
problema di non giungere 
impreparata a quella sca-
denza e di giungervi . piu 
unita e piu forte di quanto 
gia non sia dopo la conelu-
sione della vertenza di mag-
gio, e cio ormai si e com-
preso che e possibile solo 
se l'unita e la forza sono 
garantite dalla presenza di 
forti organizzazioni confede
rali — qurJle che hanno fat-
to il contratto — c dall'ap-
poggio deH'intcro movimen
to sindacalc. 

Ma la stessa legge dcv'cs-
sere gestita in quanto e la 

Seminario 
del PCI su 

«Informatica, 
economia, 

democrazia » 
La Sezione Riforme e 

Programmazione e la Se-
zione Culturale hanno orga-
nizzato nei giorni 11-13 ot-
tobre 1973 presso I'lstifu-
to di studi comunisti P. To-
gliatti di Frattocehie (Ro
ma) un seminario di Par-
tito sul tema: « Informati
ca, economia, democrazia » 
teso ad affronlare i temi 
politici e teorici connessi 
con lo sviluppo rapido ed 
infenso del trattamento au-
tomatico delle informazio-
ni. II seminario si artico-
lera sulla base delle se-
guenti relazioni: i L'indu-
sfria dei calcolatori elettro-
nici > (N. Colajanni); « La 
informatica e I'organizza-
zione del lavoro* (L. Li-
bertini); « Informatica e 
politica delle riforme » (G. 
Bianchi - R. Bracciali); 
• Informatica, democrazia, 
tocialismo • (B. Fantini). 

sanzione legislativa dell'ac-
cordo. Si tratla d'una legge 
delega, secondo la quale en-
tro novo mesi daU'cntrata 
in vigore il ministro deve 
cmanarc una serie di decre-
ti che atluino i vari punti 
trattati dagli articoli del 
provvedimento. Per il go
verno rispetlare l'accordo 
coi sindacati, cioe non ar-
retrare rispetto alle posizio-
ni cui giunse il centro-de-
stra nell'iiltima fase della 
sua esistenza, significa non 
presentare i decreti, elabo-
rati dai funzionari nel chiu-
so degli uffici, ai sindacati 
perche ne prendano atto ed 
esprimano giudizi in astrat-
to, ma contrattare coi sin
dacati riconosciuti come in-
terlocutori validi lo norme 
piu importanti, in modo che 
l'interpretaziono da dare al
ia legge sia punto per pun-
to la piu favorevole al per
sonale. E' questo tin punto 
su cui si verifichera la vo
lonta del governo, il suo 
orientamento, l'atteggiamcn-
to della maggioranza sugli 
aspetti fondamentali della 
nuova normativa, come 1'in-
quadramento, l'ingresso nei 
ruoli, la liberta d'insegna-
mento, la sperimentazione 
didattica, Paggiornamento, i 
trasferimenti, la valutazione 
del servizio, le liberta sin-
dacali. 

Ancho nei confront! del 
Parlamento il governo ha 
impegni precisi. L'articolo 
18 della legge delega stabi-
lisce che il ministro emani 
le norme delegate « udito 
il parere » d'una commissio-
ne formata da venti dapu-
tati e senatori integrata da 
dodici rappresentanti sinda-
cali e quattro esperti. Varie 
sono le interpretazioni pos-
sibili del punto relativo al-
l'« udire » la commissione; 
a seconda deH'orientamento 
politico, puo significare che 
il ministro discutera seria-
mente con la commissione e 
quindi attenuera il pericolo 
che la legge dia una dele
ga in bianco oppure le sot-
toporra testi gia pronti, 

Nei confronti dei sindaca
ti c del parlamento insieme, 
e del movimento che chiede 
una gestione democratica 
che avvii la gestione socia-
le, di quegli enti locali la 
cui opera nel campo scola
stico risponde ad un impe-
gno vasto e deciso ed ha 
impedito che le conseguen-
ze della crisi scolastica gra-
vassero di piu sulla popola-
zione, il governo ha da de-
cidere che soluzione dare, 
nell'emanare le norme de
legate, al problema degli 
organi di governo della 
scuola: il consiglio di cir-
colo o di istituto, il collegio 
dei docenti, i consigli di 
classe e d'interclasse, il con
siglio provinciale, il consi; 
glio nazionale e soprattutto* 
il consiglio distrettuale; cioe 
I'organo chiamato a dirige-
re il distretto scolastico. Un 
organo direttivo del distret
to per dirigere quale poli
tica? Di questa nuova ripar-
tizione del territorio a li-
yello subprovinciale non si 
e parlato molto; si e restati 
nel vago e nel teorico, a 
parte i primi approfondi-
menti compiuti dalla regione 
Lombardia c dalla Toscana. 
Intervenire sull'assetto sco
lastico del territorio di una 
regione significa tra I'altro 
disporre ipotcsi urbanistiche 
e edilizie, stabilire criteri 
per la progettazionc e la co-
slruzione di cdifici scolasti-
ci rispondenti alle esigenze. 

Lo stesso vale per i com-
piti di « assistenza » che le 
rcgioni possono delegare al 
distretto, vale per le « fun-
zioni di proposta e di pro-
mozione per le attivita di 
sperimentazione, per le at
tivita integrative delta scuo
la. per le attivita di assisten
za scolastica educativa, di 
orientamento, di assistenza 
medico-psico-pedagogica, per 
le attivita di educazione per-
manentc » assegnate dalla 
legge al distretto. O le re
gion! c gli enti locali, i sin
dacati. le foivc politiche de-
mocratichc che sono state 
protagoniste in questi anni 
di quasi tutto cio che di po-
sitivo si e fatto in campo 
scolastico. diventano prota
goniste anche della costru-
zione dei distretti e fanno 
valere il patrimonio di cspc-
rienzc accumulato in una 
lunga attivita. o si avra un 
ente burocratico in piu. 

II problema dello stato 
giuridieo non riguarda dun-
que semplicemente la cate
goria degli insegnanti o del 
personale scolastico tutto. 
e un problema non corpo-
rativo; comprende i temi 
del diritto alio studio e del
la riforma, coinvolge gran
di forze c costituisce un ter-
reno su cui non e'e spazio 
per ambiguita ed equivoci. 

UN SAGGIO DI ENRICO BERLINGUER SU «RINASCITA» 

alia luce dei fatti cileni 
Ancora aperta la lotta per una modificazione dei rapporti di forza nel mondo - II ruolo specifico deirimperialismo americano 
Distensione non significa fine della lotta di classe sui terreni nazionale e internazionale, che sono strettamente intrecciati - La 
necessita di operare per il superamento della divisione del mondo in blocchi - La politica internazionale e la via italiana al socialismo 

Giorgio Bini 

Sul numero di « Rinasci-
ta » di questa settimana fi 
apparsa lu prima parte di 
un saggio di Enrico Berlin-
guer dedicato agli avveni-
menti cileni. Ne pubbli-
chiamo qui di seguito il 
testo integrate. 

Gli avvenimenti cileni sono 
stati e sono vissuti come un 
dramma da milioni di uomini 
sparsi in tutti i continenti. 
Si e avvertito e si avverte 
che si tratta di un fatto di 
portata mondiale, che non solo 
suscita sentimenti di esecra 
zione verso i responsabili del 
golpe reazionario e dei mas- ' 
sacri di massa, e di solidarie 
ta per chi ne e vittima e vi 
resiste. ma che propone inter-
rogativi i quali appassionano 
i combattenti della democru 
zia in ogni paese e muovono 
alia riflessione. 

Non giova nascondersi che il 
colpo gravissimo inferto alia 
democrazia cilena, alle con 
quiste sociali ed alle prospet 
tive di avanzata dei lavora 
tori di quel paese e anche un 
colpo che si ripercuote sul 
movimento di liberazione e di 
emancipazione dei popoli la
tino - americani e * sull'intero 
movimento operaio e demo 
cratico mondiale; e come tale 
e sentito anche in Italia dai 
comunisti. dai socialisti. dalle 
masse lavoratrici. da tutti i 
democratici e antifascists 

L'intervento 
degli USA 

Ma come sempre e avvenuto 
di fronte ad altri eventi di 
tale drammaticita e gravita. 
i combattenti per la causa 
della liberta e del socialismo 
non reagiscono con lo scora-
mento o solo con la depreca-
zione e la collera, ma cer-
cano di trarre un ammae-
stramento. In questo caso 
rammaestramento tocca di-
rettamente masse sterminate 
della popolazione mondiale. 
chiamando vasti strati sociali. 
non ancora conquistati alia 
nostra visione , dello scontro 
sociale e politico che e - in 
atto nel mondo di oggi. a 
scorgere e intendere alcuni 
dati fondamentali della realta 
Cio costituisce una delle pre 
messe indispensabili per una 
ampia e vigorosa partecipa-
zione alia lotta volta a cam 
biare tali dati. 

Anzitutto. gli eventi cileni 
estendono la consapevolezza, 
contro ogni illusione, che i 
caratteri deirimperialismo. e 
di quello nord americano in 
particolare. restano la sopraf-
fazione e la jugulazione eco-
nomica e politica. lo spirito 
di aggressione e di conqui 
sta. la tendenza ad opprimere 
i popoli e a privarli della loro 
indipendenza. liberta e unita 
ogni qualvolta le circostanze 
concrete e i rapporti di forza 
lo consentano. 

In secondo luogo. gli avve
nimenti in Cile mettono in 
piena evidenza chi sono e dove 
stanno. nei paesi del cosid 
detto « mondo libero >. i rre-
mici della democrazia. L'opi 
nione pubblica di questi paesi. 
bombardata da anni e da de-
cenni da una propaganda che 
addita nel movimento operaio. 
nei socialisti e nei comunisti 
i nemici della democrazia. ha 
oggi davanti a se una nuova 
lampante prova che le classi 
dominanti borghesi e i partiti 
che le rappresentano o se ne 
lasciano asservire. sono pronti 
a distruggere ogni liberta e a 
calpestare ogni diritto civile 
e ogni principio umano quan 
do sono colpiti o minacciati 
i propri privilegi ed il pro-
prio potere. 

Compito dei comunisti e di 
tutti i combattenti per la cau
sa del progresso democratieo 
e della liberazione dei popoli 
e di far leva sulla piu diffusa 
consapevolezza di queste ve 
rita per richiamare la vigile 
attenzione di tutti sui peri 
col: che l'imperialismo e le 
classi dominanti borghesi fan 
no correre alia liberta dei po
poli e all'indipendenza delle 

CILE — i Un'immagine che documenta la repressione scatenata per le vie di Santiago: i mitra dei militari minacciano 
ciltadini fermati nel corso di un rastrellamento 

nazioni.' e per sviluppare in 
masse sempre piii estese Tim 
pegno democratieo e rivoluzio 
nario per modificare ulterior-
mente. nel mondo e in ogni 
paese. i rappoiti di forza a 
vantaggio delle classi lavora 
tnci. dei movimenti di libe
razione nazionale e di tuito 
lo schieramenio democratieo e 
antimperialistico. Gli avveni
menti del Cile possono e de-
vono suscitare. insieme ad un 
possente e duraturo movimen
to di solidarieta con quel po-
polo. un piu generale risve 
glio delle coscienze democra-
tiche, e soprattutto un'azione 
per I'entrata in campo di nuo-
ve forze disposte a lottare 
concrelamente contro l'impe-
rialismo e contro la reazione-
' A questo fine e indispensa 

bile ass.»lvere anche al com
pito di un'attenta riflessione 
per trarre dalla tragedia po 
litica del Cile utili msegna-
menti relativi a un piu ain-
piu e approrondito giudizio sia 
sul quadro internazionale. sia 
sulla strategia e tattica del 
muvimento operaio e demo
cratieo in van paesi. tra i 
quali il nostro. 

Nessuna persona sena puo 
contestare che sugli avveni
menti cileni ha pesato in mo
do decisivo la presenza e l'in 
tervento dell* imperialismo 
nord americano. La coscienza 
popolare I'ha avvertito imme 
diatamente AI di la di pur il-
iuminanti episodi della cro-
naca politica e diplumatica re-
Iativa ai giorni del golpe e 
a quelli immediatamente pre 
cedenti. sta il fatto che. fin 
dall'avvento del governo di 
Unita popolare. i gruppi mono
polistic! nord americani pre-
senti con posizioni dominanti 
nell'economia cilena (rame, 
ITT) e i circoli dingenti del-
I'amministrazione degli USA 
hanno intrapreso una sistema-
tica azione su tutti i terreni 
— dalla guerra economica alia 
sovversione — per provocate 
il fallimento del governo AI 
knde e per rovesciarlo. 

Del resto. quest! e altn mo
di di intervento degli USA 
ai danni dei popoli e delle na 

zioni che aspirano all'indipen
denza non sono certo un'ec-
cezione. ma, 'specialmente nel-
TAmerica latina. la regola. 
Chi non ha present! i brutali 
interventi in Guatemala, nella 
Repubblica dominicana e in 
tanti altri Stati? E chi non sa 
che Cuba socialista. con la 
sua fermezza e con la sua 
unita. e grazie anche alia so
lidarieta e al sostegno del-
l'Unione Sovietica e degli al
tri paesi socialisti. ha dovuto 
respingere per anni manovre. 
provocazioni. boicottaggio eco-
nomico. attacchi diretti al suo 
territorio e deve essere sem
pre vigilante per salvaguar-
dare ancor oggi la propria in
dipendenza? 
v Anche in altre zone del 

mondo. si tratti delle aree 
sottosviluppate dell'Asia e del-
I'Africa o si tratti degli stessi 
paesi di capitalismo avanzato 
(dal Giappone all'Europa occi-
dentale). non cessano di ma-
nifestarsi la penetrazione dei
rimperialismo americano e la 
sua iniziativa. in tutte le for
me possibili. per mantenere 
o estendere le sue posizioni 
economiche. politiche e stra-
tegiche. 

Volonta 
di autonomia 

Che cosa puo contrastare, 
limitare e far arreirare que
sta tendenza deirimperiali
smo? La risposta piu semplice 
e anche quella piu vera: la 
modificazione progressiva dei 
rapporti di forza a suo svan-
taggio e a favore dei popoli 
che aspirano alia propria li
berazione e di tutti i paesi 
cht lottano per un nuovo as-
setto del mondo e per un 
nuovo sistema di rapporti tra 
gli Stati. E' proprio in que
sta direzione che va il processo 
storico mondiale da quasi ses-
santa anni, da quando la rivo-
luzione russa del 1917 ha spez-
zato per la prima volta la 
dominazione esclusiva dell'im 
perialismo e del capitalismo. 

Da allora, e soprattutto dopo 
la vittoria sul nazismo, dopo 
la. vittoria della rivoluzione 
cinese e con il crollo del vec 
chio sistema coloniale inglese 
e francese, I'area sottoposta 
al controllo deirimperialismo 
si e andata restringendo Scon 
fitta la politica folle e avven 
turosa che pretendeva di rc-
vesciare • i regimi socialist! 
sorti dopo la seconda guerra 
mondiale in Europa e in Asia 
(la politica del roll-back), le 
potenze capitalistiche e gli 
stessi USA sono ormai co-
stretti a riconoscere che i re
gimi socialisti. ovunque esi-
stenti. non possono essere toe 
cati e che con essi bisogna 
fare i conti e trattare. 

• Altri Stati. sorti dallo sfa-
celo del sistema coloniale. han 
no potuto costruire e difen-
dono con sempre maggiore vi
gore la propria indipendenza: 
e" alcuni di tali Stati mani-
festano la tendenza a orienlare 
l'edificazione dei lorn ordina 
menti economici e sociali in 
direzione del socialismo. In 
questo quadro ha avuto ed ha 
enorme portata la vittoria del 
i'eroico popolo del Vietnam, 
sostenuto dai paesi socialisti 
e da un possente movimento 
internazionale di solidarieta. 
contro I'aggressione america-
na. Tale vittoria ha inflitto un 
nuovo duro colpo alle pretese 
imperialistiche. e rappresenta 
un nuovo determinante con-
tributo al mutamento dei rap
porti di forza nel mondo e al 
progredire di una politica di 
distensione e di pacifici ne-
goziati nei rapporti fra gli 
Stati. 

Ma inoltre gli USA sono 
oggi costretti a fare • conti 
con una crescente volonta di 
autonomia che si viene ma 
nifestando, soprattutto negli 
ultimi anni. nei paesi dell'Oc-
cidente europeo. 

Infine. per grave che sia il 
colpo che viene dal rovescia-
mento del governo di Unita 
Popolare in Cile. il moto di 
riscossa e di liberazione. che 
resta una realta non cancel 
labile nei paesi deU'America 

TORINO, 28. 
Domanl Tex ministro del 

Lavoro, il sen. Dionigi Cop-
po (ora ministro per l'attua-
zione delle Region! > inaugu-
rera «Tecnica 73», la Mostra 
internazionale della tecnica. 
glunta quesfanno alia sua 23* 
edraione. 

Sono oltre 2 mila gli espo-
sitori In rappresentanza di 
14 paesi: Austria, Belgio, Ca-
n-acK Daolmarca, Prancia, 
Germania, Giappone, Gran 
Bretagna, Jugoslavia, Svezia, 
Svizzera, Ungheria, USA e 
Italia. La ra&segna, che si oon-
cludera 1*8 ottobre. e ospita-
ta n?i padlglionl di «Torino 

Esposizioni». 
(i Tecnica 73 » si snoda attra-

VCTSO centinaia di stands se
condo un progTamma abba-
stanza consueto: meccanica 
generale e di precisione, il 
ventaglio delle m-acchme uten-
sili piu moderne. le macchine 
operatrici per rindustria, da 
quelle di sollevanwnto e ira-
sporto, al magazzinaggio; tut-
ta la gamma delle macchine 
e attrezzature per rufficio e 
rorganizzazlone industrial, le 
macchine per I'edilizia, gli 
implantl di riscaldanvento e 
le dimostrazioni piu pratiche 
deH'appUcAzlone dell'energia 
nucleaxe. 

Con la mostra della tecnica, 
ritroviamo per la seconda vol
ta «Elettronica 2», la rasse-
gna che sotto questa sigla of-
fre agli organizzatori del «sa-
lone» la posslbilita di preci-
sare, nel quadro della ricer-
ca scientifica e tecnologlca, la 
funzione promozionale della 
manifestazione. Ad * Elettro-
nica 2» (una mostra per <ad-
detti ai lavori») si affianchera 
un convegno che si preannun-
cia di riaonanza mondiale su 
temi che rindustria dell'lnfor-
matica presenta a eTorino-
Esposizioni». Con il denomi-
natore comune deU'elettronica 
sono preaentl 1« appUoaaioni 

I della tecnica nella ricerca di 
base e apptioita. deU'informa-
zione nell'industria meccani
ca ed elettrica. ottica e nu
cleaxe, nei trasporti aeronau
tic!, naval i e terrestri, nei va
ri controUi. indostriall. mana 
geriail, gestionali ed opera-
Uvi. E* abbastanza esplicito 
nella rassegna il confronto 
polemico che 1 privati tendo-
no ad operare verso lo Stato. 

Terza mostra, sempre nel-
l'ambito del « salone », e quel
la — nella sua decima edizio-
ne — rlaervata alia monta-
gna. E" unica nel suo genere 
perche, pur tenUndo di non 

i a rubare» la poesia dei luo-
ghi a cui fa costantemente ri-
ferimento, illustra a livello 
tecnico, con la piu spietata 
concretezza, le particolari ap-
plicazioni. Sono present! al-
cune tra le Industrie piii note 
La viabilita invemalc e uno 
dei temi affrontati sotto mol-
ti punti di vista. Non manca-
no perfino le aggressive fuori-
strada motosliUe (Bombar
dier, Evinrude, Suzuki) sic-
che e probabile che in futu
r e lungo qualche impervia 
cresta scopriremo «rifugl» 
con annesso il garage. 

Q. p. 

latina. non.. cessqra cgvio. di 
esprimersi nelle forme piu di
verse e di, trovare la strada 

• per opporsi con successi an
che parziali al domimo nord-
americano ed alle cricche loca
li ad esso asservite. Non sta 
a dire proprio questo il fatto 
che il colpo di Stato milita-
re incontra nel popolo cileno 
e solleva in altri paesi lati-
no americani e ovunque una 
resistenza. una condanna e 
una risposta quali non si era-
no veiificate in occasione di 
altri col pi di Stato reazionari? 

La lotta 
per la pace 

II rieonoscimento della ten
denza di fondo che si va af-
fermando nel processo storico 
mondiale — e che da luogo. 
in ultima analisi. ad una pro

gressiva nduzione dell'area del 
domimo delle forze imperia
listiche — non ci impedisce 
certo di constatare (e proprio 
dal Cile ci viene in questi 
giorni un nuovo severo moni-
to) che l'imperialismo inter
nazionale e le forze reazinna-
rie in molti paesi sono in gra 
do di contenere la lotta eman 
cipatrice dei popoli e in certi 
casi di infliggere duri scacchi 
alle forze animatrici di tale 
lotta Solo tenendo presente 
questo dato di fatto. e coglien-
do in ogni regione del mon
do. in ogni paese e in ogni 
momento le forme concrete 
in cui si esprime o si puo pre-
vedere che si esprima. e pos
sible evitare di essere colti 
di sorpresa, di cadere in erro-
ri e mettersi. invece. in grado 
di organizzare e condurre una 
azione rivoluzionaria e demo
cratica pronta ed adeguata. 

Qualcuno si e domandato co
me sia possibile che interven
ti cosi brutali come quello 
effettuato in Cile dalle forze 
deirimperialismo e della rea-
zione continuino a verificarsi 
in una fase della vita interna
zionale nella quale si vanno 
compiendo passi sempre piu 
spediti sulla via della distcn 
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sione e della coesistenza pad-
fica nei rapporti tra Stati con 
diverso regime sociale. Ma chi 
ha mai sostenuto che la di
stensione internazionale e la 
coesistenza significano 1'avven-
to di un'era di tranquiliita. la 
fine della lotta delle classi sul 
piano interno e internaziona
le, delle controrivoluzioni e 
delle rivoluzioni? 

La politica della distensio
ne, nella prospettiva della pa-
cifica coesistenza, e prima di 
tutto la via obbligata per ga-
rantire un obiettivo primario, 
di interesse vitale per tutta 
I'umanita e per ciascun po
polo: evitare la catastrofe del
la guerra atomica e termo-
nucleare, assicurare la pace 
mondiale. affermare il princi
pio del negoziato come unico 
mezzo per risolvere le contro-
versie tra gli Stati. Inoltre. 
la distensione e la coesistenza 
in quanto implicano la ridu-
zione progressiva di tutti gli 
armamenti e forme molteplici 
e crescenti di cooperazione 
economica. scientifica e cultu-

- rale, sia sul piano bilaterale 
che su quello multilaterale, so
no una delle vie per affronta-
re con sforzi congiunti i gran
di problemi del mondo con-
temporaneo. quali quelli del 

sollevamento delle aree depres-
se. delPinquinamento. della lot
ta contro l'indigenza e le ma-
lattie sociali. ecc. 

La distensione e la coesi
stenza non comportano di per 
se, automaticamente in un pe-
riodo breve, il superamento 
della divisione del mondo in 
blocchi e zone di influenza. 
e quindi non precludono agli 
USA la possibilita di interfe-
rire nei piu vari modi, com-
presi quelli piu sfacciati, nel
le zone e nei paesi che essi 
vorrebbero acquisiti per sem
pre dentro la sfera del loro 
dominio diretto o indiretto-

La divisione del mondo in 
blocchi ed aree diverse e un 
fatto che preesiste alia poli
tica c'delja- distensione e jiella 
coesistenza in quanto e il ri-
sultato di tutto lo svolgimen-
to del processo storico mon
diale. dalla Rivoluzione d'Ot-
tobre alia seconda guerra mon
diale fino agli eventi. di di
verso segno, di questi ultimi 
decenni che hanno determina
te l'attuale dislocazione degli 
equilibri internazionali e in-
terni. Ne va dimenticato il pe
so negative che esercitano sul
la vita internazionale quelle 
divisioni fra i paesi socialisti 
che hanno il loro punto di 
massima serieta nei contra
st! tra la Cina popolare e la 
Unione Sovietica. 

L'ulteriore mutamento dei 
presenti equilibri a favore del
le forze del progresso dipen-
de. in primo luogo, dalla ca
pacity di lotta e di iniziativa 
del proletariat, dei lavorato
ri. delle masse popolari. e del
le loro organizzazioni in ogni 
singolo paese. Ma e anche evi-
dente che il progredire del
ta distensione e della coesi
stenza costituisce una condi-
zione indispensabile per fa-
vorire il superamento della 
divisione del mondo in bloc
chi o zone d'influenza. per fa-
cilitare Taffermazione del di
ritto di ogni nazione alia pro
pria indipendenza e quindi. 
in ultima analisi. per ridurre 
le possibilita dell'interferenza 
imperialistica nella vita di al
tri paesi. In pari tempo, cam-
minare decisamente sulla stra
da della distensione e della 
coesistenza significa sollecita-
re i processi di sviluppo del
ta democrazia e della liberta 
in tutti i paesi del mondo. qua
le che sia i] loro regime so
ciale. 

Questa e la concezione die 
abbiamo noi della distensione 
e coesistenza: una concezione 
dinamica e aperta. che si mi-
sura e si confronta con una 
altra concezione. propria dei
rimperialismo. il quale, anche 
quando e costretto al negozia
to con i paesi socialisti. pre-
tende di fissare il quadro mon
diale alio status quo dei rap
porti di forza in atto nel mon
do e nei vari paesi. 

Da tutto cio si conferma la 
necessita di continuare a lot-
tare tenacemente. sul piano in
ternazionale. per far avanzare 
il processo della distensione 
e della coesistenza e per svi-
luppame tutte le potenziali-
ta positive e. al tempo stesso, 
di proseguire in ogni paese 
le battaglie per l'indipenden-
za nazionale e per la trasfor-
mazione in senso democrati
eo e socialista dell assetto eco-
nomico e sociale e degli or-
dinamenti politic! e statali. 

II nostro partito ha sempre 
tenuto conto del rapporto im-
prescindibile tra questi due 
piani. Da una parte, come ci 
ha abituato a fare Togliatti, 
abbiamo cercato di valutare 
freddamente le condizioni 
complessive dei rapporti mon-
diali e il contesto internazio
nale in cui e collocata l'lta-
lia. Dall'altra parte, ci siamo 
iforzati di individuare esatta

mente lo stato dei rapporti di 
forza all'interno del nostro 
paese. 

In particolare. abbiamo sem
pre dato il dovuto peso in 
tutta la nostra condotta al da
to fondamentale costituito dal-
l'appartenenza dell'Italia al 
blocco politico-militare domi-
nato dagli USA e agli inevita-
bili condizionamenti che ne 
conseguono. Ma la consapevo
lezza di questo dato oggetti-
vo non ci ha certo portato al-
l'inerzia e alia paralisi. Ab
biamo reagito e reagiamo con 
la nostra iniziativa e con la 
nostra lotta. Tutti i tentativi 
di schiacciarci o di isolarci li 
abbiamo respinti. La nostra 
forza e la nostra influenza fra 
le masse popolari e nella vita 
nazionale sono anzi cresciute. 
Su questa strada si puo e ai 
deve andare avanti. Dunque. 
anzitutto. si tratta di modifi
care gli interni rapporti di 
forza in misura tale da sco-
raggiare e rendere vano ogni 
tentativo dei gruppi reaziona
ri interni e internazionali di 
sovvertire il quadro demo 
cratico e costituzionale. di col-
pire le conquiste raggiunte dal 
nostro popolo, di soezzame la 
unita e di arrestare la sua 
avanzata verso la trasforma 
zione della societa. 

In pari tempo, la nostra lot 
ta e la nostra iniziativa van-
no sviluppate anche sul ter-
reno dei rapporti internazio
nali, sia dando un nostro con
tribute a tutte le battaglie che 
in Europa e in ogni parte 
del mondo possono condurre 
a indebolire le forze deirim
perialismo. della reazione e 
del fascismo. sia sollecitando 
una politica estera italiana che 
affermi, insieme alia volonta 
del nostro paese di vivere in 
pace e in amicizia con tutti 
gli altri paesi. il diritto del 
popolo italiano di costruir-
si in piena liberta il proprio 
avvenire. 

Decisi passi avanti possono 
compier§Lpo4ggi in. questa dire
zione perche le esigenze e le 
proposte che noi avanziamo 
si collocano.in un,quadro eu
ropeo caratterizzato da'sensi-
bili progressi della distensio
ne e perche esse si incontra-
no con analoghe aspirazioni e 
iniziative che si manifestano 
in altri paesi dell'Europa oc
cidental . Da cio abbiamo ri 
cavato una Iinea che s'incen 
tra nella proposta di lavora-
re per un assetto di pace nel 
Mediterraneo e per un'Euro-
pa occidental autonoma. pa-
cifica. democratica. Lavorare 
per questo obiettivo non vuol 
dire porre una tale Europa, e' 
in essa 1'Italia. in una posi-
zione di ostilita o verso l'Unio-
ne Sovietica e gli altri paesi 
socialisti o verso gli Stati Uni 
ti- Chi cio volesse si propor-
rebbe qualcosa di assurdo. di 
velleitario e. in ultima analisi. 
di antitetico alia logica di una 
politica di distensione e di 
sviluppo democratieo per il 
nostro paese e per tutti gli 
altri paesi dell'Europa. 

La lotta conseguente per 
questa linea di politica inter
nazionale e parte fondamenta
le della prospettiva che chia-
miamo via italiana al socia
lismo. 

Una riflessione 
attenta 

- Gli avvenimenti cileni ci 
sollecitano ad una riflessione 
attenta che non riguarda solo 
il quadro internazionale ed i 
problemi della politica este
ra. ma anche quelli relativi 
alia lotta ed alia prospettiva 
della trasformazione democra
tica e socialista del nostro 
paese. 

Non devono sfuggire ai co
munisti ed ai democratici le 
profonde differenze tra la si-
tuazione del Cile e quella ita
liana. II Cile e 1'Italia sono 
situati in due regioni del mon
do assai diverse, quali TArae-
rica latina e l'Europa occiden-
tale. Differenti sono anche il 
rispettivo assetto sociale. la 
struttura economica e il gra
do di sviluppo delle forze pro-
duttive, cosi come sono diver-
si il sistema istituzionale (Re
pubblica presidenziale in Ci
le. Repubblica parlamentare 
in Italia) e gli ordinamenti 
statali. Altre differenze esisto-
no nelle tradizioni e negli o-
rientamenti delle forze politi
che, nel loro peso rispettivo t 
nei loro rapporti. Ma insieme 
alle differenze vi sono anche 
delle analogie. e in particola
re quella che i comunisti ed 
i socialisti cileni si erano pro-
posti anch'essi di perseguire 
una via democratica al socia
lismo. 

Dal complesso delle diffe
renze e delle analogie occorre 
dunque trarre motivo per ap-
profondire e precisare meglio 
in che cosa consiste e come 
pud avanzare la via italiana 
al socialismo. 
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