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Una lettera di Mario Palermo 

I comunisti 
e le responsabilita 
per l'8 settembre '43 

La posizione dei ministri comunisti al go-
verno fino al maggio 1947 fu sempre chia-
ra in merito e non dipese da essi se i veri 
responsabili della catastrofe militare rima-

sero in gran parte impuniti 

CIA LO SPIONAGGIO USA NEL MONDO - 3 

J 
Dal compagno Mario 

Palermo rtceviamo la 
seauente lettera che 
volenlteri pubblichiamo: 

Caro Direttore. 
sono passati quasi venticin-

que anni dal giorno dell'ar-
mistizio e ancora infuria Ja 
polemica sulle responsabili-
ta dell'8 settembre. Una po
lemica che in questi ultimi 
anni ha sublto imprevedibili 
sviluppi nei tentativo — 
compiuto soprattutto da par
te di alcuui ambicnti della 
destra italiana — di confon-
dere le carte in tavola, per 
distoglicre l'attenzione del-
l'opinione pubblica dal vcro 
problema: perche, dopo la 
proclamazione della resa, le 
nostre forze armate non fu-
rono impegnate contro i te-
deschi? Perche non venne-
ro dati ordini alle truppe? 
Chi furono i responsabili 
dirctti della tragedia del 
paese? Perche non furono 
puniti? 

A questi interrogativi non 
6 difficile trovare una rispo-

•sta e sul piano storico i pro-
•tagonisti dell'8 settembre — 
! dal re a Badoglio, Ambrosio, 
\ Roatta, e via via gli altri — 
[sono stati condannati senza 
jappello, con un verdetto che 
Icoinvolge tutta la classe di-
[rigente dell* epoca. Natu-
tralmente questo giudizio non 
[pud riuscire gradito a tutti, 
[soprattutto agli eredi diretti 
[di quei personaggi; ed ecco 
[infatti i fascisti del Tempo 
](in un articolo del 20 di-
fcembre scorso, che solo in 
Iritardo mi e stato segnalato) 
Itentare la solita speculazio-
Ine scandalistica, prospettan-
[do una sorta di complicity 
{morale fra Togliatti e Bado-
[glio per aver impedito, nel 
jdopoguerra, il processo ai 
[responsabili della catastrofe. 

Gia in altre occasioni dal-
lle colonne dell'Unitd ho do-
•cumentato come questa sia 
jsoltanto una fantasia di chi 
Ivuol distorcere la verita. 11 
[nostro partito si e sempre 
limpegnato per far luce sulle 
Itristi vicende del settembre 
J1943 e per colpire i respon
sabili: ne sono una testimo-

Inianza tutte le nostre azioni. 
•Nel 1944, quando venne no-
Itninata la Commissione di 
inchiesta per la mancata di-
resa di Roma, pur restando 
legli angusti confini che ci 

imponeva il nostro mandato 
|(ricostruire i fatti che si 
tvolsero a Roma da 11'8 al 

settembre 1943, e, in que-
ito quadro, accertare le re
sponsabilita militari diret-
le), chiedemmo la punizione 
lei capo di stato maggiore, 
lei sottocapo di stato mag-
jiore, del comandante della 
lifesa di Roma e commis-
lario al SIM, di altri due co-
landanti di corpo d'armata, 

lei genero de re e di altri 
llti ufficiali. 

Ma naturalmente questi 
ion erano i soli responsabi

li, anzi i maggiori non erano 
ptati toccati perche il man-
lato della commissione non 
ti consentiva di perseguirli. 
Til allora che io, d'accordo 
(on il partito, inviai una let
tera al presidente del con-
iglio Bonomi e al ministro 
lella guerra Casati, chie-
lendo un'mchiesta generate 

politica e militare — per 
lettere sotto accusa casa 

Savoia. Badoglio, Ambrosio 
gli altri, le cui responsa

bilita apparivano evidenti. 
Mi rispose Bonomi affcr-

lando che la mia richiesta 
Ion poteva trovare applica-
ione pratica perche gli al-
sati avevano opposto il lo-

tassativo veto. 
«Perchfe — si chiede a 
lesto punto, con finta in-

|enuita II Tempo — il 
sn. Palermo, animato dal-

fiere intenzioni espresse 
;lla lettera a Bonomi, non 
>rn6 alia carica adesso che 

governo. retto da Parri, 
)n era piu vincolato ai 
lulla osta" degli alleati? ». 

risposta e assai semplice: 
iTchk a quell'cpoca non ero 
iu al governo e non avevo 
id alcun potere per invoca-

prowedimenti a carico 
si piu alti esponenti della 
sta militare. « E perche — 
siste 11 Tempo — non lo 

ancora Togliatti, mini-
ro Guardasigilli? E perche 
>n lo fece Ton. Gullo, pu-

comunista, successore di 
jgliatti come Guardasigilli 
i\ secondo governo De Ga-
sri? ». Non potevano far-
perche non rientrava nel-
loro possibilita: infatti per 

tttoporre Badoglio e Am-
rosio alle indagini di una 
>mmissione di inchiesta o 
irtarli di fronte a un tri-
male militare, era neces-

* tana un'iniziativa del mini-
.' Hero della guerra. E di quel 

ministero, purtroppo, non e 
mai stato titolare un comu-
nista; comunque a quell'e-
poca il portafogli della guer
ra era tenuto da democri-
stiani o rcpubblicani. Quin-
di nessuna responsabilita del 
partito comunista, che al 
contrario e stato 1'unico par
tito ad avere assunto una 
posizione chiara su quegli 
avvenimenti, come dimostra 
la mia lettera. Non cosl in-
vece possono dire altri par-
titi: ma questo e un altro 
discorso. 

Per restare alle fantasie 
del Tempo c'e da aggiunge-
re una ultima considcrazio-
ne. Non potcndo disconosce-
re l'esistenza della mia let
tera e le precise denuncie 
che io, a nome del partito 
comunista, formulavo contro 
i principali esponenti della 
classe dirigente di quel tem
po, il giornale filofascista so-
stiene che quella lettera per 
noi fu un alibi, tanto e vc
ro che « e stata resa pubbli
ca dopo venti anni ». Anche 
questo e falso. Ma in cio 
forse il giornale e caduto in 
errore prendendo per buo 
na un'afTerniazione inesatta 
contenuta in un libro di 
Ruggero Zangrandi sull'8 
settembre. 

Polemizzando con il colon-
nello Marchcsi, Zangrandi 
scrive che io avrei « resa no-
ta solo nel settembre '65 » la 
mia lettera al ministro della 
guerra Casati e al presiden
te del consiglio Bonomi, con 
la quale denunciavo le gra-
vi responsabilita che erano 
state accertate su casa Sa-
voia, Badoglio e Ambrosio. 
Responsabilita che non era-
no state punite perche sfor-
tunatamente esulavano dal 
ristretto e circoscritto cam-
po d'indagine della commis
sione d'inchiesta per la man
cata difesa di Roma, di cui 
fui presidente. Questa stessa 
affermazione Zangrandi ripe-
te nel suo libro sull'8 set
tembre. «E* certo — egli 
scrive, riferendosi agli atti 
della commissione — che la 
segretezza conservata per 
tanti anni ha concorso a te-
ner viva una determinata, 
tendenziosa versione degli 
eventi e delle responsabilita 
sull'8 settembre... La circo-
stanza stessa che il Sen. Pa
lermo abbia ritenuto di non 
dover rendere nota la sua 
lettera prima del settembre 
1965 (e non si vede quali in
fluenza possono averglielo 
vietato) ha impedito che si 
sapessero almcno le gravi 
accuse in essa contcnute ». 

Per debito di chiarezza e 
per non lasciar posto agli 
equivoci, sento il dovere di 
dire che quanto afferma Zan
grandi non e vero, e che io 
non ho subito alcuna influen
za che mi vietasse o mi im-
pedisse di far conoscere il 
testo della mia lettera. Tan-
to e vero che quel docti-
mento e stato da me reso 
pubblico circa 13 anni fa, 
per 1'esattezza nel dicembre 
del 1952 sul settimanale Vie 
Nuove, di cui lo stesso Zan
grandi a queU'epoca era as-
siduo collaboratore. 

Ma anche prima di quella 
data il contenuto delta let
tera era conosciuto, perche 
nel marzo del 1949 io l'ave-
vo letta pubblicamente, in 
occasione del dibattito sull'8 
settembre che si svolse in 
Senato dopo la scntenza del 
Tribunale Militare che assol-
veva tutti i responsabili del
la catastrofe italiana. 

Dunque e falso dire che ho 
reso pubblica ia mia lettera 
solo nel 1965 dopo un Iungo 
periodo di silenzio, perche 
da 16 anni circa era nota a 
chi aveva interesse a cono-
scerla: bastava sfogliare gli 
Atti Parlamentari del Sena
to, CLXVII scduta, venerdi 
11 marzo 1949, pag. 5891 e 
oltre; oppurc consultare la 
collczione di Vic Nuove, nu-
mero 48 de! 7 dicembre 
1952, pag. 3. 

Per Zangrandi in partico-
lare sarebbe stato addirittu-
ra piu facile, perche avreb-
be potuto conoscere il testo 
della lettera se solo si fosse 
dato la pena di leggere il 
giornale sul quale scriveva; 
o se prima di scrivere il suo 
libro avesse sentito Ia ne-
cessita di incontrarsi con me 
per ottenere chiarimenti sul-
l'attivita della commissione 
o quanto meno per chieder-
mi di consultare gli atti del-
1'inchiesta. 

Tanto ho sentito il biso-
gno di comunicarti al fine di 
ristabilire la verita dei fatti. 
Cordialmente 

Mario Palermo 
10 Gennaio 1968 

Cosa c'e dietro FOpus Dei ? 
La «massoneria bianca» e gli agenti segreti falangisti - Arrivano i fondi per i 
sindacati «liberi» - La col la bora z ion e con gli spioni tedeschi - La doppia copertura 

Le torture nel V ie tnam 
Ascoltiamo ancora Thomas 

W Braden che racconta le 
sue memorie di ex-capo della 
sezione delle « Organizzazioni 
Internazionali» della Central 
Intelligence Agency. Ricorda 
diverse «operazioni» da lui 
preparate nel quadro di cio 
che egli stesso definisce «il 
pnmo sforzo centralizzato per 
combattere I fronti comu
nisti ». 

«Ricordo — dice — I'im 
mensa gioia provata quando 
VOrchestra stnfomca di Bo
ston ha ottenuto piu applau-
si per gli Stati Untti di quan-
ti non avrebbero potuto otte 
nerne John Foster Dulles e 
Dwight Eisenhower con un 
centinaio dt discorsl. E pot. 
e'era la rwista "Encounter" 
pubblicata in Gran Bretagna 

(...). La tournde dcll'Orchestra 
dt Boston, cosi come la pub-
blicazione delta rivlsta, erano 
flnanziate dalla CIA, e poche 
persone. al di fuori della CIA, 
lo sapevano Noi avevamo an
che un agente m una organiz-
zazione europea di mtellettua-
It chiamata " Congresso per 
la Itbertd della cultura ". Un 
altro dei nostri agenti era dt-
ventato redattore di " En
counter ". Questi non soltan-
to avevano la possibilita di 
proporre ai dirigenti ufficiali 
programmt anttcomuntstt, ma 
potevano anche suggerire i 
modi per rtsolvere gli inevi-
tabtli problemi dt bilancio 
Perche' non vedere se si po
teva ottenere denaro da cer-
te fondaziont americane? I 
nostri agentt sapevano. natu
ralmente. che queste fondazio-
ni. finanziate dalla CIA. era-
no generosissime quando si 
trattava dell'interesse nazio-
nale... » 

E il signor Braden arriva 
finalmente a parlare del sin
dacati. In questo « settore » 
egli lavorava soprattutto con 
un rinnegato del Partito Co
munista Americano, Jay Lo-
vestone, allora aggiunto di 
David Dubinsky alia testa del
la Federazione Smdacale In-
ternazionale degli addetti al
le confezionl per signora e 
capo della sezione tnternazlo-
nale dell'AFL. 

« Lovestone aveva una gran-
de esperienza in materia dl 

VIETNAM DEL SUD - Un 
mercenario tortura un par-
tigiano prigionlero per or-
din* di un soldato ameri-
cano (a sinistra, in secondo 
piano). Parlando delle tor
ture, un ex soldato ameri-
cano d!chiar6 al Tribuna
le Russell a Copenaghcn: 
t Si comincia a colpire un 
prigioniero per ottenere 
un'lnformazlone, poi, sicco-
me non parla, to si picchia 
con rabbia, e infine, orri-
bile a dirsl, lo si picchia 
con placere. Ma, II piu del
le volte, la tortura non ser
ve a nlente. In generale, 
il torturato non parla • 

operazioni di informazloni aU 
I estero. Nel 1947, la CGT co
munista (sic) diresse a Part-
gi uno sciopero che stava per 
paralizzare I'economia france-
se Si temeva una presa di 
potere (nuovo sic). Lovesto
ne ed tl suo aggiunto Irving 
Brown intervennero in que 
sta crisl. Con i fondi forniti 
dal sindacato di Dubinsky or-
ganizzarono " Force Ouvrtere " 
un sindacato non comunista 
Quando non avevano soldi, si 
rivolgcvano alia CIA Cosl tm 
ziarono i versamenti di fon
di segreti ai sindacati liberi 
(terzo sic) i quali, bentnteso, 
furono estesi all'Italia Senza 
queste sovvenzioni la storta 
del dopoguerra avrebbe potu
to essere diversa.. ». 

La festimonianza 

di uno specialista 
Qui, Thomas Braden, pre-

cisa che « i sindacati non co-
i}iumsti francesi ed ttahant» 
ricevettero cosl «quasi due 
i7itliont dt dollart all'anno » — 
vale a dire, quasi un miliar-
do e trecento milioni di lire 
italiane. Poi aggiunge: «Que
sta era la situazione delta se
zione " organizzativa " (in al
tri termini: infiltrazioni e sov-
venzioni segrete) quando ho 
abbandonato la CIA In segui-
to, non v'e dubblo, e stata 
rtnforzata man mano che 
quellt che se ne occupavano 
acqutstavano maggiore espe
rienza ». 

Quando ne siamo venuti a 
conoscenza, la testimomanza 
di uno specialista come Bra 
den ha, ovviamente, sollecita-
to la nostra cunosita. Ben-
ch6 Lovestone abbia smenti-
to le affermaziont dl Braden 
ed un portavoce della CIA — 
cosa ranssima, giacche\ come 
la maggior parte dei Sarvizi 
Segreti, l'organlzzazione ame-
ricana ha n»r regola di non 
rispondere .Mi su quel che si 
dice sul suo conto — abbia 
dichiarato il 7 maggio 1967: 
« Non abblamo partectpato al
ia redazione dell'artlcolo del 
signor Braden. Non sapeva-
mo affatto che avesse I'inten-
zione di scnverlo. Ci spiace 
profondamente che lo abbia 
fatto», malgrado tutto cib, 
non ci fe stato difficile trova
re numerose conferme di quel 
che aveva detto l*ex-capo del
la sezione « Organizzazioni In
ternazionali ». 

Gia il 20 febbraio 1967, piu 
di due mesl prima delle rive-
lazioni di Thomas Braden, il 
« New York Herald Tribune » 
scriveva: «E' stato nvelato, 
mentre si svolgeva il week
end. che lorti sovvenztoni 
provementt dalla CIA, sono 
state versate al "Congresso 
per la Liberia della Cultura ", 
a Partgi, attraverso I'tnterme-
dtazione della " Fondazwne 
Hoblitzel". dt Dallas. 

a L'organtzzaztone parigina e 
patrocinata anche dalla ' Fon-
dazione Farfteld" di New 
York, fra I cui direttori so
no Ga'dner Cowles delle 

Una interessante intervista alia Literaturnaia Gazeta 

L'OPERAZIONE Dl RIGETTO DEL CANCRO 
ALLO STUDIO DEGLI SCIENZIATI SOVIETICI 

Anche i tumori sono corpi estranei - II fisico dovrebbe reagire nei loro confront! come nei casi di trapianto 

d i organi - Potenziare la reazrone immunologica nel caso del cancro e diminuirla o eliminarla nel caso 

degli innesti: ecco I'obiettivo dei sovietici - II parere del prof. Svet-Moldavski sulle possibilita di successo 

Londra 

Banco miliardaria 
chiede prestifo 

alia birreria 
GREAT MISSENDEN 

(Inghilterra). 11. 
€ Mi dia subito un po' di 

soldi, altrimenti dobbiamo 
chiudere gli sportelli >. Que
sta e stata la incredibile ri
chiesta che il cassiere di una 
filiate della Lloyd's Bank, ha 
rivolto al proprietario delta 
birreria attigua alle sede del-
I'istituto di credito. Bisogna 
pensare che la banca ha in 
cassa, notoriamente. fondi per 
oltre cento miliardi. E' stata 
tutta colpa del freddo. Gli im-
piegati che avevano in custo-
dia le chiavi della cassaforte 
erano rimasti a casa bloccati 
dalla neve. Pure bloccati era-
no rimasti i furgoni per il ri-
fornimento di contanti alle fi 
Uali. H direttore di una delle 
agenzie. Race Godfrey, ha 
pensato. cosi. di rivolgersi al 
proprietario della birreria 11 
vicina ed ha ottenuto. in pre-
stito. una cifra pari a 600 mila 
lire italiane potendo cosl far 
fronte alle richieste 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 11. 

I recenti trapianti cardiaci 
hanno reso popolare il fenome-
no della reazione immunologi
ca o di rigetto, U meccanismo 
doe attraverso U quale U no
stro corpo respinge preseme 
estranee nei tessuti, nel san-
gue e cosi via. Una presenza 
estranea pud essere costituita 
da tin intero complesso vilale 
come un organo (il cuore di 
un'altra persona) ma pud es
sere anche solo un bactUo, un 
virus. 

E' nata da questa semplice 
verita la ipotesi scientifica su 
cui stanno lavorando due grup-
pi di scienziati sovietici del-
I'istituto di Oncologia speri-
mentale e dinica dell'Accede-
mia delle Scienze. L'ipotesi & 
di giungere ad attivizzare un 
processo immunologico contro 
il cancro. Come le centinaia di 
altri tipi di ricerche nel cam-
po dei tumori, anche queste 
non sono giunte a conclusions 
definitive ne tanto meno mira-
coiistiche. Con esse $ solo stato 
fatto avanzare un settore del 
complesso Jronte di lotto al 
cancro. Ne rijeriamo per Vin
teresse scienlifico e per Vindi-
scussa attendibUita della Jon-
te: U prof. G. J. Svet-Moldav
ski che dirige il laboratorio di 
virologia. Punto di partenza i 

la suppoxizione che fl cancro 
sia provocato da un virus a cui 
convenzionalmente e stato dato 
il nome dello scienziato ameri-
cano che ha elaborato la teo-
ria: Rous. 

Due gruppi di ricercatori, 
uno diretto daUo stesso Svet-
Moldavski e uno dal professo-
re L. Silber accertarono died 
anni fa alcuni fenomeni del-
Vazione palogena dei virus 
giungendo alia conclusine che 
se si escludesse la origine vi-
rale del cancro. Vinsieme dei 
problemi tumorali si trasfor-
merebbe in una cosa incom-
prensibile. 

Recentemente si i potuto sta-
bilire che U virus del sarcoma 
dei gallinacei pud provocare 
tumori ai vertebrati con san-
gue freddo. come serpenti e 
tarUxrvghe. 11 prof. Scevliaghin 
ha fatto attecchire il virus di 
Rous in una coltura di tessuti 
umani e si i visto che esso ha 
trasformato le cellule normali 
in cellule simili a quelle dei 
tumori. Questo esperimento ha 
dato nuovo impulso all'interes 
se per il legame fra il cancro 
delVuomo e quello delle be 
stie Lo studio di quetto aspet-
to i appena agli inizi. 

Al centro delle ricerche at-
tuali i il meccanismo per cui 
il virus i capace di rendere 
maligna la cellula per poter 
apprestare un contromeccani-

smo capace di bloccarlo. E' 
qui che sorge la pertinenza del
la reazione immunologica. 11 
problema e di fare in modo 
che I'esercito a difesa del no
stro organismo composto dai 
linfociti possa aggredire e di 
struggere le cellule canceroge-
ne. I tumori maligni sono for
mats da proprie cellule distor-
te e la loro differenza rispetto 
alle cellule normali c doruta 
piu alia mancanza di alcune 
sostanze (gli anticorpi) che 
alVapparizione dt nuove so 
stanze Questa differenza sem-
bra che non sia sufficientemen-
te forte da provocare una 
energica reazione dd ImfociU. 

II prindpio dei ricercatori 
delVistituto moscovita di Onco
logia e di rendere tl tumore 
artificialmente piu estraneo al-
Vorganismo di quanto non lo 
sia di per si in modo da provo
care un pieno conflitto fra di 
esso e la bamera reattiva del 
Vorganismo. Questo principto 
£ chtamato della etereogeniz-
zazione artificiale del tumore. 
E' risultato che alcuni virus 
alle prese con cellule a forte 
reazione immunologica siano 
rimasti bloccati e la cellula 
cancerosa distrutta dai linfo-
dti. Si £ trattalo tuliavia di 
esperimenti attuati in condizio-
ni assai diverse da quelle na-
turali e tutto il cammino che 
resta da fare cons'ste neU'eli-

minare questa diversita di 
condizioni. 

Un sollogruppo di ricercatori 
lavora sullo spedfico e ded-
sivo aspetto del potenziamento 
dd linfodli che agiscono nella 
cellula tumorale. Poter condi-
zionare. €dirigere» H funzio-
namento dei linfodli e uno de
gli aspetti essenziali a cui 
sono interessati tanto gli spe-
cialisti in trapianti di organi. 
quanto gli oncnlogi. In altre 
parole. I'obiettivo e di saper 
potenziare la reazione immu
nologica quando si tratti di 
combattere uno presenza 
estranea (come il nrus can 
cerogeno) e di saperla ridur-
re o ehminare quando si Irani 
di far accettare all'organismo 
una presenza estranea benefi-
ca (come nel caso dell'innesto 
del cuore. di un arto, ecc). 

La Literaturnaia Gazeta che 
ha presentato la conversazione 
con il prof. Svet-Moldavski, 
Vha intitalata < Invervista ot-
timistica». In che senso va 
intcso questo ottimisino? E" lo 
stesso ricercatore a precisarlo. 
« 71 cancro — egli dice — sard 
vinto, penso. nei prossimi de-
cenni Ma sara un'opera dtffi 
ale. Credo che sia molto piu 
facile pianificare VaUunaggio 
del primo cosmonauta che la 
vitloria sul tumore maligno>. 

Enzo Roggi 

" Pubblicazloni Cowles" (il 
settimanale " Look " ed altri 
periodici), Whitlaw Reid, ex-
direttore del " New York He
rald Tribune", oggi morto, e 
Godfrey S Rockefeller. 

« // signor Cowles ha offer-
mato. sabato, di non essere 
al corrente dt alcun rappor-
to fra la "Fondaztone Far 
field " e la CIA Ma ha sve-
lato che la " Fondaztone 
Rabb ", uno del canalt dt di-
strtbuztone di denaro della 
CIA, ha accordato almcno 15 
nula dollart alia " Farfteld " 
per atutarla nella sua atti-
vita 

« La principale attivtta delta 
" Farfteld " era stata quella di 
sostenere il " Congresso per 
la Ltberta della Cultura " ( ..) 
Questa fondaztone ha versato 
al ' Congresso ". nel 1962, piu 
di un vulione di dollari». 

E i « sindacati liberi »? 
In questo caso, si possono 

trovare conferme anche piu 
veechie Ecco quel che dichia-
rava pubblicamente, nel 1953. 
il presidente dell'AFL, Geor
ges Meany. durante una ce-
na al «Press Club» di Wa
shington. « Sono ftero di dir-
vt, gtacche adesso possiamo 
permetterci dt rtvelarlo, che 
e con i soldi degli operai ame-
ricant (sic), con i soldi degli 
operai di Detroit e di altri 
(si. dl " altri ", effettivamen-
te) che ci e stato possibile 
operare la scisstone. impiir-
tantissima per noi tutti, del
la CGT, creando il sindacato 
amico di " Force Ouvridre " ». 

Infine, Walter Reuther. che 
Thomas Braden aveva chia-
mato in causa direttamente. 
dopo essere venuto a cono
scenza dolle dichiarazioni del 
I'ex capo della sezione « Orga
nizzazioni Internazionali », il 
7 maggio 1967 dichiarava: « // 
movimento smdacale in Euro-
pa nell'immediato dopoguerra 
era debole e senza risorse; 
era dunque particolarmente 
esposto alia sovversionc co
munista. In questa situazione 
eccezionale, quindtd anni fa, 
I'UAW (United Auto Workers: 
sindacato degli operai della 
automobile) ha accettato non 
senza ripugnanza, la doman-
da che le era stata presenta
to di " girare " alcuni fondi 
governativi destinati a comple-
tare i fondi forniti tn manie-
ra insufflciente dal movimen
to sindacale americano i>. 

Le «iniziative » 

della CIA 
Notiamo dl sfuggita che 1 

versamenti della CIA, e cioe 
le sue iniziative che si po-
trebbero chiamare. moralmen-
te, di corruzione, politicamen-
te, di sovversione e, tecnica-
mente, di manipolazione, non 
si limitavano e non si limi-
tano ai sindacati detti a libe
ri » ed agli studenti. Come ci 
siamo gia accorti, la faccen-
da e assai piu vasta e sol tan
to le dimension! di questa in
chiesta, che e un articolo e 
non un libro, ci impedisco-
no di citare molti altri esem-
pi. Esempi di questo genere: 
*Dal 1961 la "Batrd Founda
tion " dt New York ha assi-
curato il trasferimento alia 
CIA dl almeno 350 mila dol
lart. Uno dei principali bene-
ftcuiri, in questo periodo, e 
stato il sinodo dei vescovi del
la Chlesa russa all'estero» 
(Articolo di Richard Marwo-
od nel « New York Herald Tri
bune* del 22 febbraio 1967). 

O altri esempi, come quel
lo rivelato il 27 febbraio 1967 
in un comunicato della Fede
razione Mondtale delle Cttta 
Gemelle. in cut era esposta 
la tattica dell'organizzazione 
People to people e del suo 
dingente Mark Bortman: • La 
idea dt Bortman era di met-
tere le manl sull'tnsieme dei 
contain internazionali fra co-
muni ..» 

Detto ci6, torniamo al pro
blem! dei sindacati ed a co-
lui che, per la Prancia, fu Ia 
chiave di volta dell'azione del
la CIA: Irving Brown. Che 
cosa e diventato? Cosa fa 
oggi? 
Secondo le ultime notizle. 

e a Bruxelles. Ma non e piu 
cosi attivo come un tempo. 
giaccne' t fondi dl cui dispo
ne sono considerevolmente di-
minuiti. Intomo ai 5.200.000 
f ranch! nuovi (venticinque 
milioni di lire): una misena! 

No; c'e un nuovo Irving 
Brown. E" un uomo di fidu-
cia di Walter Reuther. E* cit-
tadino svizzero. E' presidente 
della • Federazione Internatio
nale degli Operai Metallurgi-
ci • della Cisl. Si chiama Adol-
phe Graedel Si dice che sia 
particolarmente tnteressato al 
• lavoro • in direzione del-
remigrazione spagnola in 
Francia 

L'emigrazione spagnola.. I 
dettagli non hanno importan-
za. In realta la CIA che, per 
ragioni che diremo piu avan-
ti. conduce sul suolo france-
se una azione • illegale» ri-
stretta. ma una larga azione 
«legale», lascia spesso ad al
tri organismi il compito di 
occuparsi per conto suo del-
rtnformazlone e deU'infiltra-
zlone. La CIA conserva tutta-
via due obiettivi permanent! 
tn Francia: gli emigrati spa-
gnoli e gli emigrati sudame-
ncani. 

Perch*? 
Gli spagnoli di Francia In-

teressano due volte la CIA: 
pnmo. da un punto di vista 
strettamente americano giac
cne' gli Stati Unltl tengono 
molto ad essere Informati sul-
l'opposizione non comunista 
al franchismo, in modo da po

ter prendere in considerazio-
ne un « rlcambio » qualora se 
ne dia l'occasione; secondo, 
nella misura in cui la Spagna 
di Franco assicura un'ottima 
accoglienza alle basi USA ed 
in cui le autorita spngnole si 
mostrano assai comprensive 
verso la CIA, quest'ultima aiu-
ta la repressione fornendo in-
formazioni sugli esuli 

Dal primo punto di vista. 
quello di un eventuale « n-
cambio». I servizi americanl 
hanno due consiqlien princi
pali- Julian Gorkin (noto mi
litant? troskysta e memhro 
autorevole del « Congresso per 
la Liberia della Cultura ». di 
cui abbiamo parlato prima) a 
Jose Del Barrio, nlins « colon-
nello Navarro », che vive qua
si sempre ad Algeri. 

Dal secondo punto dl vista, 
la collaborazione con i servi
zi segreti franchisti, bisogna 
anche segnnlare che la CIA, 
fin dal 1960. sembra aver tro-
vato un eccellente aiuto nel-
VOpus Dei. 

Eh si1 I'Opus Dei, quosto 
misterioso organismo che 1 
gesuiti hanno ribattezzato In 
« massoneria bianca » e che 
ha la speciality di protestare 
il suo carattere strettamente 
religioso, ogni volta che Io 
si citi. E tuttavla... 

h'Opus Dei, fondata il 2 ot-
tobre 1928 da padre J. M. 
Escrlva, ha la sua sede uffi-
ciale a Roma, quella reale in 
Spagna ed una ventina di fi-
liali in tutto il mondo Fra 
i suoi veri padroni, si citano 
soprattutto rammiraglio Luis 
Carrero Blanco, che Franco 
ha appena nominato vice pre
sidente del suo governo. Lau 
reano Lopez Rodo. ministro 
senza portafoglio neirattuale 
gabinetto franchista; il gene-
rale Camilo Alonso Vega. 
sempre ministro degli Inter-
ni; l'exministro Alberto Ulla-
stres Calvo e il generale Ca-
valinas. 

E' quest'ultimo che, come 
capo del Servizio Segreto del
la Guard ia Civile, ha orga-
nizzato. sotto U controllo del-
l'ammiraglio Carrero Blanco. 
un servizio segreto parallelo 
ed una polizia segreta la cui 
sede fu, all'inizio, nelle lsole 
Baleari. Questo « servizio » era 
legato aU'organizzazione ultra-
cattolica « Russlcum », specia-
lizzata nell'invio di agenti sov-
versivi nellTJRSS. 

Quando la CIA, a comin-
ciare dal 1960, desidero agi-
re in Francia il piu discreta-
mente possibile, fu sollecita-
to l'aiuto degli uomini di Car
rero Blanco. Sollecitato e. cre-
diamo, ottenuto. Un aiuto di 
tipo analogo, d'altronde, giun-
se agli agenti americanl in 
Francia — a partire dalla stes
sa epoca — attraverso la « re-
te Gehlen» tedesca. II pro-
cedimento e chiaro: in caso 
di a incident! di frontiera » gli 
Stati Unit! non possono esse
re chiamati in causa. 

Benissimo; ma chi e vitti-
ma di questa doppia a coper
tura »? O piuttosto, chi e ben 
lieto di esserla? 

Alain Guerin 
(3 - continue) 

Numero 
speciale 

del I'Unitd 
per il 

21 gennaio 

Domenica 21 gen
naio, 47. anniversario 
della Fondazione del 
P.C.I., I'Unita pubbl i -
chera un numero spe
ciale. Infanto le orga
nizzazioni sono al lavo
ro per preparare la 
grande giornata d i di f
fusions, che rappre-
senta anche il pr imo, 
vasto, generale contat-
to con gl i elettori. La 
Federazione d i Mode-
na diffondera 43.000 
copie (settemila oltre 
I 'obiett ivo). L'impegno 
dei compagni modene-
si testimonia, anche 
per I'entita della cifra 

in assoluto, dello sforzo 
fatto per raggiungere 
il maggior numero d i 
famigl ie, per aw ic ina -
re, dialogare, discutere 
con il p iu gran nume
ro d i cittadini. 

MODENA 
diffondera 
43.000 copie 


