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L'aspra battaglia del governo popolare contro nemici interni ed esterni 

laprova del fuoco deb "via dena' 
Mentre il Cile f ronteggia l'assedio deirimperialismo statunitense, 

la Democrazia cristiana si allea con le destre conservatrici e fasciste 
nel frenetico tentativo di tornare al potere - II nefasto ruolo 

delP« ultra-sinistra » - Gli errori e i limiti di « Unita popolare » 
II nodo decisive: l'alleanza f ra proletariato e ceti intermedi 

Indlpandanta dal 1818, II 
Clla a una rapubbltca prtil-
denilala (II capo dello atato, 
•lotto a auffraglo univariate, 
• ancha capo del governo, ed 
••erclta II potere per ael an-
nl). Gil abitantl aono circa 
died mllioni, per II 65 per 
cento metlccl, o par II re-
ato dl origlna eurppea rela-
tivamente recenlei aoprattutto 
•pagnola, ma ancha tedeica, 
Inglete, Irlandete, Jugoilava, 
francete, eviuera e itallana. I 
cittadinl Italian! reildentl In 
Clio aono oltre 17 mlla. 

Paeie ancora aottoivlluppa-
to, aoltopoito per aecoll ad 
uno apietato aacchegglo Inv 
perlaliftUo, al malgoverno dal
le oligarchic conservatrici • In
digene a e Inline al contrad-
dittorlo a eostanilalmenta ne-
gativo etperlmento democrl-
•tiano, II Cile ha ancora una 
economla dlttorta e equilibra
te. Eiporta quasi foltinto ma
teria prime (toprattutto ra-
me, ma anche nltrati, carta, 
material! dl ferro e lana) ad 
Importa macchlne, manulattl 
e perflno generl allmentarl. 
Potsiede ancha plombo, tinco, 
zolio, carbone, petrollo a gaa 
natural!. 

Le troppe anime della DC 
Dalla equivoca ideologia della Falange, alia «terza via» 
fra capitalismo e marxismo - La «linea dura» di Frei 

Airinizlo degli anni '30 
un gruppo dl studentl — 
Eduardo Frel, Rafael Gu-
muclo, Bernardo Leighton, 
Bosco Parra ed altrl — co-
stitul la Falange Naziona-
le, attorno a un programma 
confuso nel quale le lstan-
ze anticapitalistlche del so-
lldarlsmo cristlano si me-
scolavano al richiaml rea-
zionari della predicazlone 
ecclestiastica, allora mill-
tante su tutte le trincee del 
mondo nella crociata anti-
bolscevlca. 

Nel dopoguerra la Falan
ge cilena definl meglio 11 suo 
impegno programmatlco-
Ideale (l'lnfluenza dl Marl-
tain aveva giuocato un ruo
lo rilevante) e nel 1957 si 
trasformb in Partito De-
mocratico Cristlano. Suo 
proposito essenziale fu la 
offerta della « terza via» 
— quella del comunitarl-
smo — rispetto al regime 
borghese e all'ipotesi del
la rivoluzione marxista. II 
PDC, ancora largamente 
minorltario, guadagnb cre-
scente influenza non solo 
nelle uninversita, ma an
che nelle campagne. oltre-
che tra 1 ceti Intermedi e 
le masse dei « poveri» del
la citta. L'espansione ra-
pida della DC fu pari al 
vertiginoso precipitare del
la crisi della societa cile
na; nei primi mesi del 1964 
sembrava inevitabile la 
vittoria dl Salvador Allen-
de, candidate dei sociali
st! e comunistl unitl nel 
Fronte d'azione popolare 
alle elezioni del settembre 
1964; l'oligarchia cilena re-
vocd l'appoggio al suo can
didate Duran e rovescib tut-
to lo schieramento borghese 
tradizionale a sostegno del 
candidate della DC Eduar
do Frei, alfiere della « rivo
luzione nella liberta ». Sce-
sero massicciamente in cam-
po a suo sostegno gli USA, 
la DC europea, la Chiesa. II 
4 settembre 1966 11 candi
date democristiano ottenne 
il 56 per cento dei voti ri
spetto al 39% riscosso da 
Salvador Allende: un demo-
cratico cristlano ascendeva 
per la prima volta nella 
storia del Cile (e dell'Ame-

rica Latina) alia presiden-
za della Repubblica. 

L'awio della riforma a-
graria, la sindacalizzazione 
delle masse contadine (fino 
allora praticamente vietata) 
e la ricerca di un nuo-

vo rapporto con l'Europa e 
con l'URSS che almeno al-
lentasse la morsa statuni-
tense, costitulrono merltl 
della DC in tali campi, pro-
pulsivamente sostenuta dal-
I'opposizione di sinistra, ma 
nel quadro del complessivo 
fallimento del suo dlsegno 
riformista e del suo 
progressivo assoggettamen-
to al ruolo di cinghia dl 
trasmissione del governo. 

La lotta interna nella DC 
si sviluppb aspramente, se-
gnata dai continul colpi dl 
mano di Frei contro la si
nistra del partito che aveva 
guadagnato la direzione. fi
no all'aprlle del 1969, quan-
do Rafael Gumucio. uno dei 
fondatori della DC, e in 
quel periodo suo presiden-
te, lo abbandonb assieme a 
giovani dirigenti come Al
berto Jerez. Julio Siiva So
lar. Jacques Chonchol (or-
ganizzatore della riforma 
agraria) dando vita al Ma-
pu, il Movimento di azione 
popolare unitaria, che nei 
mesi successivi partecipb al
ia nascita di Unita Popolare. 

La scissione non fermd 
la radicalizzazione a sini
stra del partito che nelle e-
lezioni del settembre 1970, 
presents Rodomiro Tomic 

a suo candidate, con un 
programma analogo a quel-
lo di Unita popolare e in 
netta polemica con le for
ze della destra, che presen-
tarono candidate il vecchio 
oligarca Jorge Alessandri. 

La Chiesa cilena, che ne-
gli anni precedent! era stata 
percorsa in profondlta da 
correnti di contestazione 
rinnovatrice, mantenne nella 
campagna elettorale un at-
teggiamento di neutrality 
mentre gruppi consistent! 
dl sacerdoti sostennero la 
elezione di Salvador Al
lende. 

Dopo la vittoria di que
st! e la sua elezione a pre-
sidente della Repubblica col 
vote unanime della rappre-

sentanza parlamentare del
la DC (la cui direzione ave
va deciso in tale senso a 
maggioranza, dopo un aspro 
dibattito) il rientro nel 
partito di Eduardo Frei, sul 
filo del piu acre revansci-
smo, segnb l'inizio della di-
slocazione della DC, av-
venuta in rapida progressio-
ne, ma nel vivace scontro 
tra le correnti di sinistra e 
la nuova leadership. 

L'assassinio di Edmondo 
Perez Zugovic, alto dirigen-
te d.c, perpetrate da un 

gruppo di criminall trave-
stiti da « ultrasinistri » (ra-
pidamente liquidati dalla 
polizia) nel giugno del 
1971 rovescib la bilancia a 
favore della «linea dura » 
sostenuta da Frei e cioe 
quella della opposizione 
frontale al governo nella rl-
presa di uno stretto colle-
gamento parlamentare e 
politico con il Partito Na-
zionale. coagulo di tutte le 
forze scopertamente di de
stra Nelle cinque elezioni 
supplementari per collegi 
aarlamentari vacanti. succe-
lutesi da quei mesi ad og-
?i. la DC e tornata a fa-
•e blocco con tutta la destra. 

Nell'agosto del 1971 un 
gruppo di dirigenti demo-
crlstiani — tra cui Bosco 
Parra, un altro «fondato
ri ». e Luis Maira, esponen-
ti della sinistra, nonchrj 
Luis Badilla, segretarlo 
della gioventii d.c. — abban
donb il partito costituendo 
la Sinistra Cristiana, che 
aderl a Unita popolare, e 
nella quale conflul una par
te del Mapu. 

La nuova scissione rlmase 
un fatto di vertice, mentre 
e continuata la complessi-
va involuzlone del partito. 
Va pero sottolineato che 
la DC rimane. in quanto ta

le, nella organizzazione sin-
dacale unitaria dei Iavorato 
ri cileni (la CUT); e che 
nel partito, anche se per 
ora costrette all'allineamen-
to, sono present! forze im
portant! che cercano un'in-
tesa con Unita popolare per 
allargare le basi di massa al 
processo di rinnovamento 
del Paese. 

La «guerra del rame» 
Ricatti, minacce, sabotaggi delle compagnie statuni-
tensi espropriate per strangolare il Cile rivoluzionario 

Nella campagna eletto
rale del 1964 la questione 
della nazionalizzazione del 
rame contrappose frontal-
mente il Fronte di azione 
popolare (socialist! e comu
nistl) alia DC e al blocco 
di destra sostenitore di 
Frel. Dopo la sua vittoria, 
il p res'den te dc passo alia 
o cilenizzazlone » delle mi-
niere, e cioe o ad una for
ma di partecipazione dello 
state alia loro propriety o 
alia nazionalizzazione « con
cordats » (e cioe differita). 
misure che In entrambi I 
casi si risolsero in ulteriorl 
aggravi per il Cile e in piu 
lauti profltti per le compa
gnie statunitensi 

Va ricordato che il Cile. 
assieme alio Zambia, e il 
massimo esportatore di ra
me del mondo: le due ei-
gantesche societa statuni-
tensi « Anaconda » e « Ken-
necott Breden Copper Cor
poration » avevano sfruttato 
per quarant'anni la quasi 
totalita delle miniere, rica-
vandone profitti favolosi a 
spese del Cile. 

Nel sessennato dl Frel, 
comunisti e socialisti man-
tennero al centro della vi
ta del paese resigenza del
la nazionalizzazione del ra
me che finl per lmporsl: 11 
programma di Rodomiro 
Tomic. candidate della DC 
alle elezioni presidenziali 
del 1970. s' apriva con 1'im-
pegno alia nazionalizza
zione. 

II 23 dlcembre 1970 il pre-
sidente Allende present© 
un progetto di riforma co
stituzionale per la naziona
lizzazione della grande in-
dustria estrattiva che nel 
corso del dibattito nei due 
rami del Parlamento subl 
varie modifiche. 

L'll luelio 1971 le due 
Camere riunite a Congres-
so aporovarono H progetto 
d> riforma costituzionale: 
si concludeva cosl rinquan 
t'anni dopo la tattaelia tnl-
z'ata d*l PC, » cui due d* 
putjiti F.lias Tj*fTerte e Sal 
vador Ocamoo avevano pre 
sentato il primo progetto 
d: leage nel 1921. e sostenu
ta da mille scioperl e dal 
sangue di molti caduti PTO 
letarl. 

La riforma costituzionale 
prevede che 11 « Controllore 

generate della Repubblica» 
stabilisce 1'ammontare del-
1'indennizzo dovuto alle 
compagnie che. in caso di 
vertenza, possono appellar-
si a un tribunale cileno 
competente Prima della de-
cisione del ControIIore Ge
nerate, il Presidente della 
Repubblica puo stabilire lo 
ammontare dei sovraprofitti 
realizzati dalle Compagnie, 
onde defalcarlo dall'inden-
nizzo. 

II presidente Allende de 
termino in 774 milioni di 
dollari i sovraprofitti delle 
compagnie ricavati dallo 
sfruttamento delle miniere 
d' Chuquicamata, EI Salva 
dor. EI Teniente A tale 
conclusione si giunse fis-
sando al 10% il tasso nor 
male di profitto; tale per-
centuale venne calcolata al 
termine di una minuziosa 
inchiesta. sul tasso di pro
fitto ottenuto dalle compa
gnie neU'insieme delle la 
ro operazioni intemazionali 
negli ultimi 15 anni. Dal-
l'indagine era risultato che 
la societa a Anaconda ». in 
trtle periodo. aveva ricavato 
un tasso medio di profitto 
del 3.67% dalle sue attivita 
a1 di fuori del*Cile mentre 
dallo sfruttamento del ra
me cileno essa aveva otte 
nuto un tasso medio di pro
fitto del 21.51% La « Ken 
necott» aveva ricavato. fuo
ri dal Cile, un tasso di pro
fitto del 9.95%; mentre dal 
le miniere cilene aveva ot
tenuto il 52.87%. L'indagi
ne venne compiuta sul li-
bri contabili ufficiali delle 
Compagnie. 

I! 13 ottobre 1971 il Con 
trollore Generate fissd Tarn-
montare dell'indennizzo do 
vuto alle compagnie. De-
dotti I sovraprofitti, esse ri-
sultavano debitrici della 
somma di 388 milioni di 
dollari alio State cileno che. 
per parte sua doveva ver 
sare per te due miniere 
Exotica e Andina la somma 
di 23 milioni di dollari alte 
compagnie rispettive 

A questo punto il Dipar 
timento di State USA in 
timd minacciosamente al 
Cile dl ritornare suite mi-
sure adottate, qualificando 
le come egravi infrazioni 
del diritto internazionale». 
In agosto al Cile era gia 

state rifiutato un credito 
di 21 milioni di dollari; suc-
cessivamente le compagnie 
chiesero al governo di Wa
shington il blocco dei benl 
e dei crediti cileni negli 
USA 

AH'inizio del negoziato. 
apertosi a Parigi nello scor 
so febbraio, per 11 rifinan-
ziamento del debito estero 
del Cile, il rappresentante 
statunitense pose come pre-
giudiziale la soluzione del
la vertenza con le compa
gnie: la pregiudiziale. poi 
ritirata per il suo carattere 
ricattatorio troppo scoper 
to. dimostrb quanto aggres 
sivo fosse Taccerchlamento 
economlco e politico a cui 
gli USA tentavano di sot 
toporre il Cite. Comunque 
il rifinanziamento venne ri
fiutato 

Una prova dell'accerchia 
mente ancora piu grave fu 
la verticale caduta del 
prezzo del rame sul merca-
to mondiale 

Tra il 1964 e II 1970 II 
prezzo medio del rame sul 
mercato di Londra era sta
te di 61 centesimi di dolla-
ro per libbra. Nel primo se 
mestre del governo Allende 
il prezzo cadde a 50 cente
simi Nei mesi successivi e 
fino ad oggi esso ha conti 
nuate ad osrillare attomo 
a' 48 centesimi 

Nel 1971 la caduta de! 
prezzo del rame ha sienin 
cato per il Cile (te cui en 
trate provengono per 1'80% 
dal rame) una perdita di 
oltre 100 milioni di dollari 

II 2 ottobre scorso. la 
a Kennecott» ha ottenuto 
da un tribunate di Pariei 
il sequestra cautelativo di 
un carico di rame cileno In 
navigazione verso un porto 
francese. E II 20 ottobre ha 
ottenuto il sequestra della 
nave con tutto il carico 

Lo scopo della causa at-
tualmente In discussione e 
evidente- o ottenere la con 
fisca o comunque seminare 
Tinsicurezza nei confront! 
del rame cileno tra gli 
acquit enti. in questo perio 
do di rinnovo dei con tra tt I 
di vendita. 

Cos) te compagnie, dopo 
aver spolpato 11 Cite, oggi 

vogliono strangolarlo per 
punlre la sua decislone dl 
recuperare la sua rlcchezza. 

Secondo una certa interpre-
tazione, la vittoria di Salva
dor Allende, due anni fa, fu 
conseguenza dell'« errore > 
delle forze che, monolitica-
mente sostenendo Eduardo 
Frei nelle elezioni presiden
ziali del 1964, ne avevano as-
sicurato il successo, mentre 
presentatesi divise U 4 set
tembre del 1970 tra Rodomi
ro Tomic, candidato del Par
tito Democratico Cristiano e 
Jorge Alessandri, candidato 
del Partito Nazionale, aveva
no invece aperto la strada al 
candidato di Unidad Popu
lar. Alia roulette elettorale 
il rosso ha vinto! In tale giu-
dizio confluirono i furori di 
tutti l reazionan e la stupe-
fazione dei gruppi di c ultra 
sinistra » che. fino al giorno 
prima, avevano predicate lo 
astensionismo rivoluzionario 
e denunciato il c revision!-
smo >, soprattutto dei comu
nisti cileni. Ma le ragioni del
la vittoria di Allende, in real-
ta, erano scaturite dall'ante-
riore corso della lotta poli-
tica e di classe, lungo il qua
le Partito comunista e Parti
to socialista — sovente in 
serrata discussione. ma so-
stanzialmente uniti — ave
vano saputo stimolare nelle 
file della DC la malurazione 
di ogni fermento innovatore. 
tare leva suite contraddizio-
ni esistenti nel campo che si 
era raccolto a sostegno dj 
Frei. agire per obiettivi piu 
avanzati. nel contempo co-
stringendo il governo d.c. a 
fare 1 conti co) suo stesso pro
gramma. la « rivoluzione nel
la liberta >. 

Successo oltre 
i voti riscossi 
Dobbiamo aprire il cam-

mino all'unita tra tutte le for
ze popolari e progressiste che 
sono all'opposizione o nel go
verno, contro tutte le forze 
reazionarie che sono nel go
verno o all'opposizione (otto
bre 1965. rapporto di Luis 
Corvalan al XIU Congresso 
del PCCH): in sintesi. questa 
fu la strategia tattica che con 
corse alia crisi a sinistra del
la DC (1969). si affermd nel
la formazione di Unidad Po
pular (gennaio 1970). isold 
l'avversario principale e cioe 
la estrema destra, risultd vin 
cente alle elezioni del 4 set
tembre. 

L'ondata unitaria cbe per-
corse le file della DC nei 
giorni successivi alio scruti-
mo elettorale e cbe concor-
se a persuadere la direzione 
di quel partito ad appuggia-
re in Parlamento il 24 otto
bre. la scelta di Allende. die-
de la riprova che nella vitte 
rta di Unita popolare si era 
no espresse esigenze profon-
de ed estese. ben oltre la 
somma dei voti riscossi. Non 
va trascurato mai cbe al 36% 
di Allende si era pero con-
trapposto il 35% del candi 
dato della destra, mentre 
Tomic aveva raccolto il 27% 
dei suffragi. 

Grosso modo. alia coalizio-
oe dj Unita popolare erano 
andati i consensi della mag 
gioranza della classe operaia. 
di gruppi di intelleltuali e 
di conU'dim; la DC aveva ot
tenuto il vote della maggii> 
ranza dei conladini. di fasce 
consistent! di ceti intermedi 
(soprattutto tecnici e profes 
siorusti) e di gruppi operai; 
il candidato della destra ave
va fatto I'en plein nella bor-
ghesia. nella maggioranza dei 
ceti intermedi commerciali. 
artigianaii. ecc., nelle maggio-
ranze relative dell'elettorato 
femminile (cifra verificata 
poich6 in Cile le elettrici vo 
tano in urne distinte). ma 
anche in alcuni nuclei ope
ra:. 

La grande massa dei « po
veri > e dei sottoproletari si 
riparti tra i ire candidal! 

Unita popolare aveva dun 
que conquistato il governo 
(date che il Cile e una re 
pubblica presidenziale): mi-
noranza in Parlamento — lo 
sara fino alle elezioni legisla 
live del 4 marzo 1973 — es
sa era chiamata a tradurre 
in convergenza dialettica la 
intesa profilatasi con le mas 
se democratico cristiane ed U 
loro partito. senza trascura 
re <a consistente influenza 
della destra tra i ceti inter 
medi. categone numericamen 
te mollo forti e di rilevante 
peso sociale culturale nella vi 
ta nazionale. 

Per nusurare appieno la 
complessila del compito va 
ricordata I'eredita ricevuta 
dal nuovo governo; altissimo 
tasso di inflazjone, 8% della 
popolazione disoccupata, po» 
oo meno dl due dai tra mi-

SANTIAGO — In queste setlimane di dura lotta contro le azioni eversive della destra cilena, che ha l'appoggio operante 
anche della DC, i lavoratori cileni sono stati sempre al fianco del governo di c Unidad Popular». Nella foto: una manife-
stazione di giovani lavoratori della CUT, la cenlrale unica dei lavoratori, per le vie dl Santiago. 

lioni di cittadini della capi
tate (sui complessivi dieci 
milioni di cileni) abitantl in 
tuguri, un terzo di tutta la 
popolazione privo di casa 
« umana », recessione econo-
mica. indici impressionanti di 
mortaiita infantile, debito 
estero di oltre 3 miliardi di 
dollari. E zone di media pic-
cola borghesia. per converso, 
a consumi e modelli di vita 
di tipo t europeo > (a pre-
scindere, ovviamente dallo 
sfavillio degli oligarchi). 

Ecco U quadro del Cile 
1970 che la malafede dei gaz-
zettieri di oggi rappresenta 
come un paradiso perduto. e 
dissipate dai governo di Uni
ta popolare: un quadro per 
alcuni aspetti peculiare; ma 
per molti altri. i piu dram 
matici. analogo a quello del
le aree incalenate al sotto-
sviluppo e alia dipendenza 
deU'imperialismo. alleato-tu-
tore delle oligarchic indigene. 

II governo di Allende si ac-
cinse all'arduo compito alio 
intemo del paese e nella sfe-
ra delle sue relazioni inter 
nazionali con un imponente 
cumplesso di provvedimenti. 
di realizzazioni. di impusta 
zioni qui di impossibile elen 
cazione. ma che forse possia 
mo cosi sintetizzare: stabili 
mento di relazioni col Go 
verno Rivoluzionario Prowi-
sorio del Sud Vietnam; na 
zionalizzazione delle miniere 
di rame; statizzazione della 
quasi totalita delle banche; 
massiccia redistribuzione del 
reddito nell'awio della tra 
sformazione delle basi del 
meccanismo di accumulazio-
ne; inizio della partecipazio
ne alia direzione (nel selto-
rc pubblico) o del controllo 
delle maestranze (nei setto-
ri misto e private) della in 
dustria. e costiluzione dei con
sign contadim: rispetto rigo 
roso o restaurazione — che 
nessuna contraffazione e nes 
sun processo alle intenzmni 
pud smentire — di tutte le 
liberta previste dalla costi-
tuzione dello State. Anterio 
ri equilibri sociali, assetti 
economici. abitudini cultura 
li sono stati spezzati o inci 
si. ne sono susseguiti sussul 
ti. tensioni. contrast! conti-
nui Non poteva essere diver 
samente data Tampiezza del 
fronte in movimento £ dali 
i mezzi del nemico e la sua 
natura. 

L'assassinio del comandan 
te delle forze armate cilene 
non fu solo rultimo tentati 
vo della destra di impedire. 
nell'ottoDre del 1970. I'asce-
sa di Allende alia presiden 
za. ma segno l'inizio di ana 
nuova fase della lotta di clas
se in Cile, nel corso della 
quale i padroni hanno ma

te tutti i mezzi, fino all'au-
tosabotaggio e al crimine per 
sbarrare il passo al governo 
popolare. La durezza del con-
tinuo susseguirsi di contrat-
tacchi padronali fu pari alia 
stoltezza di quanti discetta-
rono con sufficienza sul c ri-
formisrao populista ^ della si
nistra cilena. 

La resistenza della grande 
borghesia cilena duttile, ad-
destrata a decenni di batta-
glie sui luoghi di lavoro o 
nelle aule dei tribunali e del 
Parlamento, si e intrecciata 
al progressivo raartellamen 
to dell'assedio imperialista 
Un assedio, inizialmente si-
lenzioso e via via sempre piu 
progressivo. all'economia di 
questo paese. tanto piu vul-
nerabile perche dipendente 
dal mercato mondiale. strut-
turata (come negli altri pae-
si del < Terzo Mondo ») ver
so 1'esterno. verso la espor-
tazione. 

Alcuni dati: gli USA si so
no opposti al rifinanziamen
to dell'asfissiante debito este
ro cileno; hanno ridotto i 
crediti al Cile. o direttamen 
te. o per il tramite delle isti 
tuzioni finanziare internazto-
nali da essi controllate. da 
270 a 32 milioni di dollari; 
hanno bloccato praticamente 
I'acquisto dei macchinan e 
dei pezzi di ncambio per gli 
apparati estrattivi delle mi
niere (di fabbncazione USA 
e quindi non sostituibili che 
su tale mercato): hanno ma-
novrato la caduta verticale 
del prezzo del rame sul mer
cato mondiale. 

La "neutralita" 
degli USA 

I) 2 ottobre la c Kennecott 
Braden Copper Corporation a 
ha ottenuto il sequestra cau 
telalivo di un carico di rame 
cileno da un tribunate pan 
gino: il 20 ottobre ha fatto 
sequestra re dalla magistrate 
ra olandese la nave con il 
carico a bordo. II tentativo di 
chiudere il mercato c occi-
dentale a e evidente e bruta 
le. Altro che neutralita degli 
USA! 

U deficit della bilancia dei 
pajiamenti cilena e state cosi 
esasperato Le importazioni 
sono aumentate massicce so 
prattutto per i generi alimen 
tan (il paese e tradizional 
mente importatore di derra 
te, sono cresciuti i consumi 
popolari, 6 lievemente dimi-
nuita la produzione agrico-
la) - mentre le entrate da 
esportazione dello State aono 
cadute. L'inflaztone, rallenta-
U n*l 1971, ba ripreao a ga-

loppare. 
Dopo il suo rientro nel par

tito. Frei ha teso a riguada-
gnarne la leadership, operan-
do per la sua dislocazione, 
per la sua congiunzione (ne
gate a parole, ma realizzata 
oggettivamente) con U Parti
te nazionale. a sua volta col-
legato per mille fili alle or-
ganizzazioni della eversione 
terrorista. Nonostante tenten-
namenti. resipiscenze e una 
nuova scissione a sinistra 
(neiragosto del 1971).la DC 
si e mossa sempre piu ambi-
guamente. Da una parte, es
sa ha sfruttato ogni miseria. 
ogni impazienza. ogni biso-
gno per muovere c poveri > e 
lavoratori (delle aziende pub-
bliche) contro U governo; ha 
si-minate allarmismo. risenti 
menti e paure tra i ceti me
di, partecipando o promuo-
vendo la campagna contro la 
presunta minaccia della < col-
Iettivizzazione totale». Dalla 
altra. saldandosi in Parlamen
to sempre piu strettamente 
col P.N. (col quale e torna
ta a fare blocco in ogni ele
zione suppietiva) la DC ha re-
so permanente l'ostruzioni-
smo alPattivita del governo: 
con il tendenziale affermar-
si delta confiittualita endemi-
ca tra potere esecutivo e po
tere legislativo. I torti. le col-
pe. te responsabilita non so
no perd tutte < dall'altra par
te del ponte >. L'ultrasinistra, 
il MIR. ha giocato un ruolo 
nefasto Chi ne fa la causa 
delle difficolta e un filisteo; 
ma ogni giustificazione nei 
confront! di questi c giovani 
rivoluzionari romantici e in-
quieti e disperati a (e borghe-
si) e dolosa. 

Inutile sorfermarsi sui loro 
slogans teonci: «ralternati-
va e tra riformismo e rivolu
zione > (idiozia. poiche I'al-
lernativa e tra rivoluzione e 
ci>ntrorivoluzione) o queU'al-
tro: < combaltere la DC co
me nemico di classe o cede-
re alia sua pressione > (idio
zia. poiche la DC ha raccol
to il 30% dei voti nelle ele
zioni della Centra le Unica dei 
Lavoratori. a fianco delle li-
ste dei comunisti. dei socia
list!. e c c . nello scorso Iu-
gho). 

E cosi dicasi per la consi
s t en t del MIR: sconfitto tra 
gli studenti di tutte le uni 
versita. inesistente nelle ele 
zioni sindacali tra gli operai. 
oggi esso cerca di teorizzare 
il proprio ruolo di avanguar 
dia dei c poveri > e dei sotto-
compiuti errori di settarismo 
di sconsiderati, quanto la ten-
sione e al livello cileno. per 
provocare gravi incidenti, per 
offrire il pretesto alia for-
sennata campagna allarmisU-
ca degli Awarsari. Per oppo-

ste ragioni. su scala interna-
zionale, la stampa di destra 
e il gauchisme gonfiano que
sto MIR, le cui azioni, in 
essenza, sia nelle forme (as-
salti a case da parte di ba-
raccati, ecc.) sia per la ca-
rica antigovernativa che le nu-
tre, sono identiche alia agi-
tazione dei demagogbi della 
altra sponda. Le intenzioni 
sono contrarie. ma nella real-
ta U MIR d subalterno al gio-
co delle forze che si muovo-
no per abbattere il governo 
di Allende. 

Vi sono stati perd anche 
errori e limiti nell'Unita po
polare e nella sua azione: 
i'esplodere tumultuoso della 
domanda sociale, fattore 
traente del processo rivolu
zionario. non e state illumi 
nato e orientate dalla rivo
luzione culturale di cui la 
Unita popolare doveva esse
re protagonista; sono stati 
compiuti errori di settarsimo 
burocratico; al massimalismo 
di determinate proposizioni, 
in alcune forze e corrisposto 
l'adagiamento suite posizioni 
raggiunte. 

Mutamento 
di rotta 

1 partiti di Unita popola
re lo hanno francamente ri-
conosciuto davanti al popo-
Io; in particolare il Partito 
comunista, nello scorso mag-
gio, nel pieno appoggio ad 
Allende, ha cniesto un deci
so mutamento di rotta cbe 
restituisse unita operativa e 
fedelta programmattca alia 
compagine della sinistra. In 
giugno, a tensione incande-
scente. si sono aperte tratta-
tive tra Unita popolare e DC 
per sbloccare la situazione 
politico • parlamentare: Frei, 
che era in tournie europea, 
ritornato precipitosamente a 
Santiago, h riuscito a fare fal-
lire 1'accordo cbe si andava 
profilando. 

Nonostante il sussulto pa-
triottico dinanzi alle nuove 
mene della potente compa 
gnia USA ITT, agosto e set
tembre sono stati mesi di con-
tinui. estenuanti scontri, di 
minacce sediziose. di irrigi-
dimenti oltranzisti della DC. 
In ottobre e scattata 1'aggres 
sione della c Kennecott»: ad 
essa hanno risposto gigante 
sche manifestazioni popolari. 
cui hanno partecipato anche 
dirigenti democristiani. Ma 
nei giorni immediatamente 
successivi, gli stessi personag-
gi che a fianco di Allende, 
del cardinale primate della 
Chiesa cilena, del comando 
della forze annate, della CUT 

(Centrale unica dei lavorato
ri). dei partiti di Unita po
polare avevano denunciato lo 
assedio imperialista, sono 
passati a un nuovo durissi-
mo attacco al governo. accu-
sandolo demagogicamente 
della penuria, delle difficol
ta (in tanta parte conseguen
za dell'assedio) sobillando 
una agitazione di ceti medi. 
confusa e aspra, punteggiata 
dalle esplosioni delle bom-
be dei terroristi fascisti, che 
ha costrette il Presidente a 
dichiarare lo state di emer-
genza pressoche in tutto il 
Cile, col coprifuoco a Santia
go e Valparaiso. 

Vengono in luce le anime 
diverse che coesistono e com-
petono nella DC: la sinistra. 
che vorrebbe realizzare inte-
se anche parziali col gover
no per proseguire il rinnova
mento del paese: la destra, 
che soggiace alia tentazione 
eversiva, il centro, che pro-
babilmente guarda alle pros-
sime elezioni, preme racee-
leratore della opposizione 
frontale con Tintenzione. pe
rd di conservare il quadro 
democratico entro il quale 
mettere in ginocchio l'Unita 
popolare sfruttando tutte le 
difficolta interne e intema
zionali. Tre anime: inutili da
re ad esse i volti (spesso in-
tercambiabili) dei rispettivi 
leader. Occorre sottolineare 
invece la pericolosita di un 
gioco che. alle sue estreme 
conseguenze. condurrebbe al
ia distruzione, comunque, del
la DC e del quale gia oggi 
imperialismo e destra c indi-
gena > sono gli unici benefi-
ciari. 

Tuttavia la tripartizione del
la DC ha come retroterra la 
sua natura interclassista e, 
soprattutto, la oscillazione •• 
pendolare di ' vast! strati di 
ceti intermedi attratti e re-
spinti dalla dinamica del pro
cesso rivoluzionario. 

Sempre oiu chiaramente 
appare come il nodo decisi-
vo per lo sviluppo della ri
voluzione cilena all'interno 
del paese sia costituito dal 
rapporto tra proletariato e ce
ti intermedi. 

Nnn ha subito forse incri-
nature tale rapporto. sotto il 
peso stesso della situazione, 
tra il 1970 e il 1972? 

Netto e state il rlconosci-
mento in tale senso dei com-
pagni cileni. 

Abissale il divario tra ur-
genza dei bisogni e possibi-
Lita rapida di soddisfarli. Co
me guadagnare il consenso 
di tutte le forze necessarie 
alia costruzione nuova, quan-
do i mezzi vengono sistema-
ticamente contestati al gover
no rivoluzionario. anzitut-
to con l'assedio imperialista 
sul mercato mondiale, dal 
quale dipende tanta parte del
ta stessa esistenza fisica del 
CUe? 

Come saldare le forze mo-
trici della rivoluzione nel 
pluralisms e sotto la direzio
ne dell'avanguardia? 

I compagni marxisti, radi
cal!, cristiani di Unita popo
lare capeggiati da Salvador 
Allende stanno quotidiana-
mente cercando risposte effi-
caci ai quesiti asperrimi che 
loro pone una realta in cui 
vi e una sola certezza: quali 
che siano le forme in cui la 
lotta si sviluppera essa sara 
decisa all'interno dainncon-
tro tra Unita popolare e la 
€ anima » popolare della DC 
(naturalmente nella dinami
ca del mutamento) per la 
conquista della sovranita del 
paese, per il suo < sviluppo ». 
per la costituzione delle ba
si di ana societa libertaria 
e socialista. 

Ma la stessa collocazione 
geopolitica del Cile da straor-
dinario peso al «fattore in-
ternazionale >. TJ govemo di 
Unita popolare ha cercato e 
trovate l'appoggio concrete e 
rilevante dei paesi socialisti. 
di Cuba, dell'URSS. della Ci-
na. della RDT; oggi il Peru 
attivamente sta sostenendo il 
CUe nella resistenza aU'em-
bargo sul suo rame: appa
re indiscutibile proprio dal
le vicende di questi - giorni 
che la causa del CUe — la 
stessa di tutti I paesi del 
«Terzo Mondo» che voglio
no conquistare 0 diritto al
ia propria identita naziona
le. alia sovranita suite loro 
risorse e sul loro future — 
k perd inscindibUmente col-
legata anche alia capacita 
della classe operaia cocci-
dentate a di battersi per col-
pire nelle metropoli i gan-
gli de] sistema neo-coloniale, 
deirimperialismo. 

La vicenda cilena non of-
fre soltanto motivi di rifles-
sione alle forze democratictje 
di Europa. 

Renato Sindri 


