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« Tre citta in guerra» 

UNA NOVITA 
SUL VIDEO 

Le testimonianze dirette dei protagonisti e 
la voce dell'antifascismo operaio in una rico-
struzione storica dal taglio inedito per la TV 

La vocazione storica della 
TV risale ormai a parecchi 
anni fa: c per molto tempo 
ha funzionato da alibi. Vol-
gendo lo sguardo al passato, 
il piu lontano possibilc, si 
evitava di vedore il presen* 
te. In genere, infatti, i do-
cumentari storici ebbcro, in 
tulta una, prima fase. la 
« grande » guerra' come li-
mite invalicabile: ancora nel 
1965, in occasion© del ven-
tennale della Resistenza, fu 
necessaria una robusta cam-
pagna condotta dalle orga-
nizzazioni partigiane e dal
le forze antifasciste per ot-
tenere qualche avara tra-
smissiono sulla guerra di li-
berazionc. Negli anni piu 
recenti, la TV era diventa-
ta un po' meno presbite: si 
era giunti flno alia scconda 
guerra mondiale; erano an-
date in onda alcune trasmis
sioni sulla marcia su Roma, 
sul 25 luglio, sulla Resisten
za; infine, nella rubrica Quel 
giomo, s'erano presi in esa-
me alcuni avvenimenti-chia-
ve deirultimo ventennio. 

Due caratteristiche, tutta-
via, rimanevano fcrme. II 
taglio scolastico, che impo-
neva i documenti ufficiali 
come uniche fonti e conce-
deva spazio soltanto alle te
stimonianze « autorevoli». 
La falsa obiettivita, che 
spacciava come verita asso-
lute le interpretazioni ac-
crcditate dagli storici piu 
conservatori della classe do-
minante, o, al massimo, al-
lineava, in una «equilibra-
ta» rassegna, opinioni di
verse che si neutralizzavano 
a vicenda e finivano per la-
gciare in primo piano la te-
si dello speaker. 

Proprio per questo, innan-
ritutto, le trasmissioni Tre 
citta in guerra, curate da 
Ivan Palermo con la colla-
borazione di Nanni Loy, al-
l'interno della serie Passato 
prossimo (coordinata da Ste-
fano Munafo), hanno < rap-
presentato pur con alcuni 
limiti, una grossa novita. 
Cominciamo col dire che, 
per ognuna delle tre punta-
te, si sono scelti un luogo 
(Taranto, Napoli, Torino) e 
un momento precisi per ten-
tare non una delle consuete 
« cavalcate » ma una rico-
struzione precisa del succe-
dersi dei fatti e del clima 
dell'epoca. Una simile seel-
ta, oltre che offrire ai cu-
ratori l'occasione per rinve-
nire e utilizzare a fondo fil-
mati inediti di grande valo-
re e suggestione, ha final-
mente apcrto la via alia 
raccolta di testimonianze 
dirette tra i protagonisti 
della realta quotidiana. E 
questa e stata, senza dubbio, 
l'innovazione piii importan-
te: quella che ha dato i frut-
ti migliori. 

Retorica 
e verita 

Ci siamo trovati dinanzi 
a trasmissioni vive e corali; 
•iamo andati, finalmente, al 
di la della facciata ufficiale 
della storia, per cntrare an-
che nella cronaca minuta: e 
subito ha cominciato ad 
emcrgcre quella verita che 
gcaturisce dai ricordi di chi 
la storia l'ha vissuta nolle 
proprie carni e «dal bas
so ». I curatori hanno ben 
gottolineato questo elemen-
to, contrapponendo a quel
le testimonianze e al'e dram-
matiche immagini « girate » 
dai vigili del fuoco durante 
i bombardamenti, la bolsa 
retorica dei «giornali Lu
ce » fascisti. Tra l'altro, at-
traverso questo contrappun-
to e apparso chiaro che le 
criminali tirate sulla « pa-
tria in armi > non erano af-
fatto il prodotto di qualche 
mente malata, ma erano l'ul-
timo tcntativo del regime di 
perpetuare quello inganno 
che, fino alia dichiarazione 
di guerra, aveva porta to mi
gliaia e migliaia di italiani 
a gremirc le piazze. 

E qui, nella tendenza a 
individuare cosa ci fosse 
dietro le « folic oceaniche >, 
•enza ignorare superficial-
mente che le «foIIe oceani
che > erano state una real
ta, si pud rinvenire un'altra 
indicazione valida di Tre 
citta in guerra.' E\ infatti, 
lungo questa tendenza che 
* balenata per la prima vol-
ta (nella parte iniziale del
la - puntata dedicata a Ta
ranto) una analisi di clas
se: o, quanto meno, 6 stato 
registrato, sia pure di scor-
cio, il fatto che il fascismo 
• i suoi miti, c la guerra 
ftessa, furono vissuti in ma-
•Icra diversa ai diversi li-
ftlli lociali, e che anche la 

presa di coscienza antifa-
scista proccdette in modo 
diverso. 

Lungo questa tendenza, 
poi, e finalmente giunto sul 
video — praticamente come 
novita assoluta — 1'antifa-
scismo operaio: il lungo, 
paziente, durissimo lavoro 
clandestino; le origini au-
tentiche, economiche e poli-
tiche, della spinta operaia 
contro il regime, che sboc-
co, alia fine, in una lotta 
armata sostenuta dalle mas
se. La puntata sugli sciope-
ri del '43 a Torino e stata 
senza dubbio senza prece-
denti, in questo senso, nella 
programmazionu televisiva: 
ed ha rappiesentato anche 
un salto qualitativo rispet-
to alle altre due, proprio 
perche la cronaca minuta 
(che, soprattutto nella pun
tata dedicata a Napoli, era 
scaduta a momenti nell'a-
neddotica, e comunque ave
va finito per risolversi nel
la drammatica rievocazione 
dei fatti) e naturalmente 
sfociata nell'analisi, nel ra-
gionainento storico, nella ri-
cerca dei perche. 

Gli scioperi 
del '43 

Ora, tutto questo e potuto 
avvenire (forse anche oltre 
le stesse aspettative dei cu
ratori: non e un caso che 
ci sia stato un crescendo, e 
che i limiti, non secondari, 
delle due prime puntate sia-
no stati infranti soltanto 
nella terza) proprio perche 
l'attenzione e stata concen-
trata su una precisa realta 
storica, perche si sono ri-
cercate davvero le « fonti», 
sollecitando finalmente — al 
di la delle tradizionali e 
spesso mistificanti intervi-
ste-lampo — 1'intervento 
ampio e ragionato di coloro 
che quella realta' avevano 
costruito. Solo cosi e stato 
possibile scoprire certi ri-
svolti storici che la TV non 
aveva mai nemmeno sfio-
rato. 

Un esempio per tutti: il 
colpo di Stato del 25 luglio. 
Piu volte evocato e ricostrui-
to, perfino attraverso crona-
che sceneggiate, quel mo
mento capitate del nostro 
recente passato non era 
mai apparso nella luce che 
1' ha illuminato appunto 
quando e stato ricostruito 
nella puntata dedicata a To
rino: l'esplosione di gioia 
popolare, ma anche 1'imme-
diata coscienza del caratte-
re «gattopardesco» (per 
usare l'espressione - di uno 
dei testimoni) del colpo di 
Stato; la sete violenta di un 
totale rovesciamento del re
gime e, insieme, la rabbia 
per la feroce repressione or-
dinata dai generali fascisti 
ancora al potere. 

Qualcuno ha protestato 
per quella trasmissione, pre-
tendendo che essa fosse < di 
parte >. Difficile dire se una 
simile protesta, che viene 
dopo almeno quindici anni 
di storiografia televisiva au-
tenticamente « di parte » (e 
si trattava, owiamente, sem-
pre della stcssa « parte*), 
sia piu sfacciata o ridicola. 
La puntata dedicata agli 
scioperi operai del marzo 
'43 a Torino e stata costrui-
ta sulla base delle testimo
nianze c delle analisi dei 
comunisti che organizzarono 
quegli scioperi e dcgli ope
rai che li prepararono e at-
tuarono, coinvolgendo nella 
lotta la citta: a quale altra 
< parte > ci si sarebbe do-
vuti rivolgere? 

Certo, su quegli scioperi 
e'e anche il punto di vista 
degli storici che li ignorano 
o ne parlano in due righe; 
e'e anche il punto di vista 
dei fascisti; e'e anche il 
punto di vista dei padroni 
della FIAT; e, infine, e'e 
il punto di vista di coloro 
che ne hanno soltanto sen-
tito parlarc. Si sarebbe an
che potuto fare, nelle mi
gliori tradizioni televisive, 
un < montaggio > di questi 
punti di vista: ma al solo 
scopo di nascondere e mi-
stificare i fatti, non di ri-
cercarne la verita e di inten-
derne le radici e le ragioni. 
Quella verita e quelle ra
gioni che, rievocate e ana-
lizzate da quegli operai, 
hanno assunto, invece, il 
valore di una eccezionale 
lezione di storia, stimolante 
e ammonitrice anche per chi 
allora non era nemmeno na-
to: e quindi utile, come 
sempre la storia dovrebbe 
cssere, a intendere il pas
sato per operare nel pre-
sente. 

Giovanni CtMareo 

I complotti del grande capitale USA contro il governo delle sinistre in Cile 

La stainpa americana ha fornito una insospettabile documentazione del ruolo giocato dalla International Telepho
ne and Telegraph Corporation nei tentativi di rovesciare Allende -« Fate tutto il possibile, disse Nixon, per impedir-
gli di assumere il potere »- Un mostro della potenza imperialista che svolge attivita di spionaggio a livello planetario 
Tra la fine di aprile e i prl-

mi del maggio scorso, 1'opi-
nione pubblica americana e 
stata scossa da un nuovo scan-
dalo di (limensioni interna-
zionali. ?he ha avuto come 
protagonisti uno dei piu gran-
di trust del paese e la stes-
sa amministrazione. Jack An 
derson, il piu temuto colu
mnist del New York Times, 
ha infatti accusato la Interna
tional Telephone and Telegraph 
Corporation (I.T.T.), di aver 
corrotto la magistratura onde 
sottrarsi aH'inchiesta anti
trust che riguardava le sue 
attivita, e di avere offerto 
somme «anche superiori a set-
te cifre* (nell'ordine, per in-
tenderci. dei milioni di dol-
lari), a taluni organi dell'Am-
ministrazione. al fine di otte-
nerne la collaborazione, o, 
quanto meno, l'assenso, alia 
cospirazione, da essa organiz-
zata. per impedire die il pre-
sidente eletto, Salvador Al
lende. assumesse di fatto la 
presidenza della Repubblica 
del Cile col voto del Con-
gresso. 

Per dare un'idea degli inte-
ressi che la ITT rappresenta, 
basti dire che essa figura al-
l'ottavo posto nella graduato-
ria delle grandi compagnie 
americane e che il suo « va
lore » si esprime in 8 mila 
milioni di miliardi di dollari. 
qualcosa come 50 mila mi
liardi di lire italiane, investi-
ti sia negli USA sia in 84 pae-
si di vari continenti, sui qua-
li il mostro protende i suoi 
tentacoli. Quanto ai suoi di-
pendenti. essi superano i 500 
mila, di cui 350 mila negli 
Stati Uniti. 200 mila nel re 
sto del mondo, Italia compre-
sa. Quanto alia sua attivita es
sa si esplica nei settori del
le comunicazioni. dall'indu-
stria spaziale ai satelliti per 
le telecomunicazioni. dalla fab-
bricazione di cavi sottomarini 
alle centrali telefoniche. 

Cio significa, fra Taltro, che 
la ITT e in grado di svolgere 
una attivita di spionaggio a 
livello planetario, quale solo 
la fantasia avveniristica di un 
Jules Verne avrebbe potuto 
immaginare, con tutte le pos-
sibilita di pressione e di ri-
catto che essa le consente, 
come e stato piu volte dimo-
strato. Come se non bastasse 
— di qui, anche, l'inchiesta 
promossa dalla magistratura 
americana in base alia Iegge 
antitrust — negli ultimi anni 
la ITT e uscita dal suo set-
tore tradizionale. acquistando 
ben 101 societa di ogni ge
nere: catene alberghiere (sue 
sono la Hilton e la Sheraton), 
l'AVIS. societa internazionale 
per il noleggio di automobili, 
Industrie alimentari. compa
gnie di assicurazione, case edi-
trici. ecc. ecc. 

I contatti 
con la CIA 

Organizzata come uno stato 
nello stato la ITT possiede 
una sua flotta di aerei a rea-
zione. un suo sistema di co
municazioni telefoniche. un 
servizio di informazioni e di 
contro-spionaggio col quale 
controlla le decisioni dei go-
verni per poterle modificare 
a suo esclusivo vantaggio nel 
momento piu opportuno. Non 
sorprende. pertanto. che fra 
i suoi amministratori piu au
torevoli ci sia anche un per-
sonaggio come John A. Mc 
Con. ex direttore della CIA, 
e tanto meno che questo au-
tentico braccio deU'imperiali-
smo statunitense lavori a 
stretlo contatto di gomito con 
gli agenti delta centrale spio-
nistica statunitense, soprattut
to in quell'autentica colonia 
dell'imperialismo USA che so
no gli stati del continente Ia-
tinoamericano. 

In effetii, tra il settembre 
e 1'ottobre 1970. funzionari 
della ITT, sia in Cile che ne
gli Stati Uniti. mantenevano 
contatti particolarmeote stret-
ti con l'allora direttore della 
Divisione Iatinoamericana del
la CIA. William Broe. i cui 
agenti avevano letleralmente 
invaso il Cile. nell'intervallo 
fra le elezioni presidenziali e 
l'assunzione del potere da par
te di Allende. E* presumibi-
le. d'altronde. che I'Agenzia 
Lean, con la quale mr. Merri-
man. presidente della ITT. 
manteneva, come si ricava dai 
documenti • pubbhcati. contat
ti confidenziali. altro non fos
se che l'« agenzia > cilena del 
la CIA. Che 1'ambasciatore 
USA fosse anche lui della par
tita. & dimostrato. oltre che 
da varie iniziative da lui pre 
se, e dal fatto che il suo no-
me ricorre piu volte nei docu
ment! della ITT, anche dalla 
sua immediata rimozione dal 
I'incarico, quando apparve 
evidente il fallimento della 
congiura. 

Specialista in spionaggio. la 
ITT non e per6 riuscita, no-
nostante ia collaborazione del
la QJA, a evitare di essere vit-
tin> di ingranaggi simili a 
quelb da essa stessa creati. In
fatti, Anderson non si Iimito 

CILE — L'ingresso della miniera di rame di Chuquicamata 

soltanto a lanciare delle ac
cuse, ma pubblico contempora-
neamente un'impressionante 
serie di documenti. sulla cui 
provenienza non era possibile 
avanzare il minimo dubbio. 

La ITT, proprietaria del 70 
per cento delle azioni della 
Chilteco, la Compagnia dei te-
lefoni cilena, aveva il sacro-
santo e giustificato timore 
che l'elezione di Allende e la 
realizzazione del programma 
della Unidad Popular mettes-
sero fine al suo monopolio 
dell'informazione nella repub
blica sudamericana, attraver
so Ia nazionalizzazione. E* ben 
vero che il governo Allende 
avvio trattative per l'acquisto 
del pacchetto azionario della 
ITT, ma al trust americano 
conveniva o evitare l'avvento 

di un nuovo corso politico in 
Cile, o, in via subordinate, far-
si considerare espropriato, per 
poter cosi intascare il pre-
mio che 1'assicurazione gover-
nativa garantisce ai capitali 
americani investiti in paesi 
sottosviluppati, e che corri-
sponde all'ammontare degli 
investimenti. In questo caso 
era perd evidente che esso 
avrebbe dovuto rassegnarsi a 
perdere; gli ingenti profitti 
che ricavava da un servizio 
che gli esperti cileni non esi 
tano a definire cdisastrosa-
mente cattivo >. Si pensi che 
le telefonate < nulle > sono 16 
ogni mille. contro il 2 per 
mille che e la media mon
diale. e che nel 1970 il Cile 
disponeva di 3.12 telefoni ogni 
mille abitanti, contro una me

dia mondiale del 7,1. 
Si capisce, pertanto, come 

la ITT abbia preferito la stra-
da deH'awentura e del com-
plotto, assicurandosi complici-
ta esplicate al massimo livello. 
I documenti pubblicati da 
Anderson e ripubblicati dal 
Governo cileno. provano che 
il 15 settembre 1970 il presi
dente degli Stati Uniti. Nixon, 
in persona, autorizzava a « fa
re tutto il possibile — salvo 
un'azione come quella di San
to Domingo — per impedire 
che Allende assuma il pote
re ». Nixon si limitava. in so-
stanza, ad escludere uno sbar-
co di c marines >, come al 
tempo dello strangolamento 
della piccola repubblica do-
minicana, ma incoraggiava la 
sowersione, secondo quella 

rhe e la linea costante della 
sua politics nei confronti dei 
paesi dell'America latina. 

Una catena 
di provocazioni 

Quanto alia ITT non rispar-
mid i suoi sforzi. Non sapre-
mo mai quanto le sia costato 
il tehtativo. ma sappiamo be
ne chi avesse scelto come uo 
mo di punta della sua cospi
razione. Si tratta di quel ge
nerate Viaux. non nuovo ad 
azioni contro la tegalita costi-
tuzionale cilena. indicato co
me rcsponsabile dell'assassinio 
compiuto da sicari nei 
confronti del Capo di S.M. del-

LA MORTE DI UN AMICO E DI UN COMPAGNO DI LOTTA 

L'APPELLO DI WAEL 
II vile assassinio muove aH'indignazionc, e un alto contro la storia • Ma non e alia condanna che vogliamo fermarci; 
dobbiamo tenere alia Tidea per la quale egli si batfeva: la pace e la fratellanza fra arabi ed ebrei in Palestina 

Ci eravamo conosciuti nel 
'67. dopo la guerra dei sei 
giorni. Mi aveva cercato lui 
dopo aver Ietto un mio arti-
cok), per chiedermi se avevo 
interesse a fare un breve vfag-
gio nel Libano e vedere co
me vivevano le migliaia di 
profughi palestinesi. Divenim-
mo quasi subito amici: era 
difficile resistere al fascino 
che emanava la sua persona, 
alle sue qualita umane. alia 
eccezionale mitezza del suo 
carattere, alia profonda cultu-
ra che portava in se e che 
comunicava. Ma divenimmo 
amici soprattutto per motivi 
diversi: per esserci ritrovati 
sostanzjalmente con lo stesso 
bagaglio di idee e di propo
siti sul terreno della lotta per 
Ia pace e per la Iiberazione 
dei popoli oppressi. 

Chi come me & scampato 
alle persecuzioni contro gli 
ebrei del penodo nazista non 
poteva non essere colpito dal
la profonda. istintiva awer-
sione che e'era Wael Zuvaiter 
per ogni manifestazione e for
ma di antisemitisrao, dalla 
sua serena capacita — in ogni 
momento, al di la di ogni 
contingenza storica — di man-
tenere ferma la sua idea di 
pace e di fratellanza fra ara
bi ed ebrei in Palestina. 

Eravamo amici. e la notizia 
della sua morte mi ha colpi
to e indignato in modo par-
ticolare. Per le qualita del-
I'uomo, per la efferatezza del 
delitto, per il modo scientifi-
co e freddamente gangster!-

stico con il quale esso k sta
to organizzato e portato a 
compimento, ho pensato. Ma 
poi vi ho riflcttuto: non po-
tevano essere questi i moti
vi piu profondi della mia in-
dignazione. La vita di un solo 
uomo non pud valere e com-
muovere piu di quella delle 
centinaia di migliaia di viet-
namiti uccisi, o delle migliaia 
di altri arabi e palestinesi 
massacrati in Siria o nel Li
bano. o di cittadini israelia-
ni trucidati a Monaco. E 
quanto a efferatezza. 1'atto 
di morte portato a termine la 
notte di lunedi 16 nel porta 
ne di piazza Annibaliano da 
quattro o cinque persone ma-
scherate, nascoste nell'andro 
ne. con dodici colpi di pisto 
la sparati alia schiena, non 
lo e certo di piu dei bom
bardamenti a tappeto effettua-
ti quasi quotidianamente da 
alcuni anni dall'aviazione ame
ricana sul territorio indoci-
nese. 

L'assassinio di Wael mi ha 
particolarmente commosso e 
indignato , soprattutto perche 
& un atto che va contro la 
storia. «La violenza nel Me
dio Oriente — sono le sue 
parole — e endemica da piu 
di' cinquanta anni, precisa 
mente da quando I Occidente 
iritese assicurare i propri in-
teressi imperialistici a spese 
di un popolo i cui interessi 
non furono allora. come non 
lo sono oggi, tenuti in alcu-
na considerazione. La trage-
dia palestinese ba dellt radi

ci importanti in Occidente. 
Una di queste £ l'antisemiti-
smo ed e una delle ragioni 
per le quali l'Europa. stretta 
da un complesso di colpa. ha 
appoggiato la creazione dello 
Stato di Israele». Nessuno. 
che abbia un minimo di buo 
na fede. pud negare che cosi 
siano andate le cose e che 
questa sia la realta storica 
dei fatti. 

T/insediamento ebraico in 
Palestina & comunque awenu-
to, la t nazione israeliana * k 
diventata una realta; e sa
rebbe pazzesco. oltre che il-
lusorio. pensare di cancellar 
la Parallela realta. per chi 
non voglia chiudere gli occhi. 
rnstituiscono quel milione e 
mezzo di arabi cacciati dalla 
terra sulla quale hanno abita 
to per secoli e costretti a vi-
vere accampati nei Paesi vi-
cini. C'e una sola via possibi
le davanti a questa porzione 
di umanita: la convivenza pa-
cifica dei due popoli in uno 
Stato laico e democratico. Che 
era appunto Tidea politica di 
Wael, che 6 Ia proposta del-
rorganizzazione palestinese al 
la quale egli apparteneva. Nes
suno, che abbia un minimo 
di buona fede, pud discono-
scere che questa d la sola 
prospettiva possibile e da in-
coraggiare. I'obiettivo per il 
quale debbono operare tutte 
le persone oneste che voglia-
no realmente contribuire al 
raggiungimento della pace: 
chi si oppone ad esso va con
tro la storia, chi lavora con

tro di esso compie — lui si 
— atti contro I'umanita. 

Abbiamo condannato decisa-
mente i fatti di Monaco, co 
me condanniamo con tutta la 
passione di cui siamo capa-
ci gli atti di terrorismo e di 
distruzione che provengonu 
dall'altra parte (ne ci inte-
ressa a questo fine accertare 
chi siano stati materialmente 
^Ii autori dell'assassinio di 
piazza Annibaliano: ci basta-
no le espressioni di giubilo 
e di plauso che alia notizia 
di esso sono esplose sulla 
stampa governativa israelia
na). Ma non riusciamo dav
vero a considerare le due co
se sullo stesso piano: da un 
lato vi e gente irresponsabi-
le perche disperata. che chie-
de soltanto di poter tornare 
alia propria casa. daH'altro 
sta l'azione pianificata di un 
governo e di uno Stato che 
pretendono di impossessarsl 
di territori occupati militar-
mente. e che hanno cacciato 
un popolo intero dalla sua 
terra. 

Ma non d alle condanne che 
vogliamo ora fermarci. Se-
guendo Ia voce di Wael. vo 
gUamo qui rilanciare 0 suo 
appello perche nell'un campo 
e neH'aitro — e anche nel 
nostro Paese — si rafforzi e 
cresca il numero di coloro che 
vedono nella convivenza pa 
cifica tra i due popoli la 
sola via da seguire, • si bat-
tano per essa. 

Piero Delia Seta 

le Forze Armate cilene, gene
ra Schneider, di cui era nota 
la lealta verso le istiluzioni, 
che doveva servire come estre-
ma provocazione per provoca-
re un « golpe * militare anti-
Allende. 

Schneider fu assassinato, 
ma il c golpe > non si produs-
se. E. alia fine, Ia Casa Bian-
ca negd la sua autorizzazione 
a che la congiura si realizzas-
se nella sua interezza, pre-
occupata del senso di matu
rity del popolo cileno e della 
crescente opposizione che le 
manovre sovversive suscitava 
no in tutti gli strati della po-
poiazione. 

I documenti segreti della 
ITT esprimono la sensazione 
di sconforto e di impotenza 
che si va mano a mano im-
padronendo dei dirigenti del 
trust di fronte al fallimento 
delle provocazioni. Non man-
cano i giudizi ingiuriosi su 
quei democristiani. come To-
mic. che esprimevano il Ioro 
assoluto rispetto della tradi-
zione costituzionale. senza che 
neppure I'ex presidente Frei 
venga risparmiato. In uno dei 
documenti si Iegge che J'am 
basciatore degli Stati Uniti. 
Korry. lo aveva invitato nien-
temeno, che a c mettersi i pan-
taloni». Ben diverso il giudi-
zio sui comunisti cileni dei 
quali si dice, a un certo mo
mento. < che gli si potrebbe 
anche sputa re sul viso senza 
che essi siano disposti a rac-
cogliere la provocazione >. 

Sconfitta nel suo primo ten
tative. la ITT non abbando-
nd tuttavia le speranze di una 
rivalsa. NeH'ottobre del 1971 
la ITT presentd alia Casa 
Bianca. un progetto in 18 
punti per impedire che il 
presidente Allende oltrepas-
sasse «i prossimi sei mesi» 
che venivano definiti < cruaa-
li >. Seguendo la tattica gia 
sperimentata al tempo del ten-
tato colpo di stato. Nixon 
non accetto il « piano > nella 
sua interezza. ma accolse i 
suggerimenti in esso contenu-
ti. Essi erano, sostanzialmen-
te: guerra economica contro il 
Cile, da condursi con 1'assi-
stenza di esperti della Casa 
Bianca e della CIA; indtamen-
to alia sowersione delle for
ze armate cilene; pressioni sui 
governi esteri al fine di crea-
re una situa zione di grave 
disagio diplomatico. -

Queste nuove rivelazioni di 
Anderson sul New York Ti
mes dimostrano, fra l'altro, 
che l'iniziativa del piano coin
cide esattamente col periodo 
in cui il governo cileno de
cide di mettere sotto ammini
strazione provvisoria la Com
pagnia Cilena dei Telefoni. E 
che si tralti di un'iniziativa 
presa al massimo livello. e 
stabilito dal fatto che il pia
no fu esposto, come Anderson 
ha dimostrato inoppugnabil-
mente, dal vicepresidente del
la ITT Merriman all'allora 

consigliere per gli affari eco-
nomici internazionali del pre
sidente Nixon, e attuale Se-
gretario di stato per il com-
mercio, Peter G. Peterson. II 
piano avrebbe dovuto conclu-
dersi, come il precedente, con 
un colpo di stato da realiz-
zare nei primi giorni di set
tembre. 

La « guerra 
del rame » 

Fallito e pubblicamente de-
nunciato da Allende anche 
questo secondo tentativo, che 
nelle speranze della ITT e del
la CIA avrebbe dovuto conta-
re sull'appoggio delle forze ar
mate, non sorprende che l'ap-
parato di provocazione abbia 
continuato a funzionare, nel 
tentativo, ancora in corso. di 
creare il tanto sospirato « caos 
economico» in una fase di 
transizione com'e quella che 
il Cile sta attraversando. E' 
del tutto evidente, per esem
pio. che 1 attuale « guerra del 
rame >, iniziata con un'opera-
zione che ha portato alia ri-
duzione del 50% del prezzo di 
quel metallo sul mercato mon
diale, e proseguita con l'inau-
dito tentativo della Kenne-
cott Corporation — un'altra 
impresa espropriata a seguito 
della nazionalizzazione della 
industria del rame —. s'inqua-
dra nel tentativo di sowersio
ne che i grandi trust impe-
rialisti cerca no di realizzare 
con I'appoggio della CIA e 
della Casa Bianca. Nel cli
ma di tensione artificialmen-
te esasperato s'inseriscono an
che le agitazioni promosse ul-
timamente dalla destra e dalla 
stessa Democrazia cristiana. 

Poiche e improbabile che 
la ITT, la Kennecott e altre 
imprese imperialiste rinuncia-
no ai loro piani di sower
sione, e piu che mai necessa
ria la vigilanza dell'opinione 
democratica mondiale, per de-
nunciare e sconfiggere le pro
vocazioni e i tentativi dell'im-
perialismo nordamericano di 
impedire che il popolo cileno 
realizzi, nella democrazia e 
nella liberta, quelle riforme 
di struttura dalle quali dipen-
dono il futuro della sovranita 
e dell'mdipendenza della Re
pubblica, il superamento del 
sottosviluppo e la costruzione 
di una moderna economia so-
cialista. 

Ignazio Delogu 

Mosca 
* 

Consegnato 
a Guttuso 
il Premio 
Lenin per 
la pace 

Dalla nostra red*azione 
MOSCA, 24 

II Premio Lenin per la 
pace — che era stato as-
segnafo a Renato Guttuso 
tempo addietro — e stato 
consegnato stasera al pit-
fore italiano nel corso di 
una cerimonia svoltasi al 
Cremlino. Erano presenti 
numerose personalita del 
mondo artistico • cultural* 
dell'URSS tra cui il mini-
stro della cultura Ekateri-
na Furfseva. 

Consegnando il premio • 
Guttuso, I'accademico Sko> 
beltsin, presidente del Co
mitate internazionale del 
Premio Lenin, ha esaltato 
la figura di Guttuso sotto-
lineando che la sua art* 
incama gli ideali di fra-
ternita, di amicizia e di 
pace. Guttuso, ha detto 
I'accademico sovietico, • 
sempre al fiance di tutti 
coloro che lottano in prima 
fila contro le forze della 
reazioM • della guerra. 

Rispondendo Guttuso ha 
detto che H premio a lui 
consegnato — attraverso la 
sua persona — va a tutti 
quel pittori italiani che con 
la loro opera concorrono 
a rafforzare Tamicizia * la 
comprensione reciproca tra 
gli uomini. c Questo premio 
che porta il nom* di Lenin 
— ha concluso Guttuso — 
appartienc ai comunisti, al 
mio partito comunista che 
• stato • resta II mio mae
stro • al quale lo ho I'ono-
re di appartener* da p i i 
di 32 anni». 

c. b. 
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