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Dagli scritl i e discorsi del compagno Luis Corvaldn 

I COMUNISTI 
CILENI 

«L'imperialismo e I'oligarchia difenderanno con i denfi i loro baslardi interessi; 
non c'e compito piu rivoluzionario della lofta per il successo del governo popolare» 

Nella collana nil pun-
ton degli Editori Riuniti 
sta per essere pubblicato 
con il titolo all die tra 
rivoluzione e reazionen un 
volume di scritti e discor
si del compagno Luis Cor-
valan, segretario del Par-
tito comunista cileno. La 
prefazione e di Gian Car
lo Pajetta, Per concessio-
ne della casa editrice pub-
blichiamo un brano del 
rapporto che Corvalan ten-
ne al Comitato Centrale 
del PCCh il 26 novembre 
1970, nel quale egli illu-
strb gli obiettivi e i me-
todi della partecipazione 
comunista al governo di 
uUnidad Popular ». 

Cari compagni, non c'e 
niente di piu importante, in 
questi giorni, niente di piu 
rivoluzionario che agire in 
funzione del successo del go
verno popolare capeggiato 
dal compagno Salvador Al-
lende, per realizzare il suo 
programma. 

II partito comunista ritie-
ne che il suo dovere princi
p a l consista, appunto, nel 
lavorare insieme agli altri 
partiti della Unidad Popu
lar, insieme al presidente 
della repubblica, dentro e 
fuori del governo, al comune 
impegno di realizzare i rau-
tamenti rivoluzionari. 

II compito fondamentale 
diventa ora la partecipazio
ne attiva alle realizzazioni 
del governo. 

Alia classe operaia spetta 
una nuova e piii elevata re 
sponsabilita. Per la sua for 
za numerica, per la sua co 
scienza politica, per Tarn-
piezza e la solidita delle sue 
organizzazioni e perche si 
trova nei centri vitali della 
economia, pud e deve agi
re con una disciplina, una 
combattivita e una eapacita 
creativa capace di influire 
decisamente su tutti gli av-
venimenti futuri. 

II governo, presieduto dal 
compagno Salvador Allende, 
e innanzitutto una conquista 
della classe operaia. Per la 
sua composizione sociale e 
per il suo programma offre 
la possibilita reale di anda-
re verso il socialismo, che 
mettera fine alio sfrutta-
mento dell'uomo da parte 
dell'uomo. Vale dunque la 
pena che la classe operaia, 
in alleanza coi contadini e 
con altri ceti del popolo la-
voratore, si impegni intera-
mente per il successo di 
questo governo. 

L'adempimento di questo 
ruolo esige in alcuni casi 
un cambiamento di menta-
lita e di atteggiamento, l'ab-
bandono delle posizioni di 
apoliticita, di economicismo, 
di stretto corporativismo, la 
piena presa di coscienza del
le meravigliose prospettive 
che il momento offre. 

Un continente 
in ebollizione 
La vittoria ottenuta dal 

nostro popolo si inserisce 
nel quadro di una nuova si-
tuazione che si sta creando 
in America latina, di incre-
mento delle forze progressi-
Bte, ed e l'espressione elo-
quente di questo fenomeno. 

L'America latina non e un 
mondo congelato ma in ebol
lizione e in cammino verso 
un destino migliore. L'impe
rialismo non e riuscito a 
chiudere le porte del nuovo 
periodo storico aperte nel 
continente dalla rivoluzione 
cubana. Meglio ancora, gli 
imperialist! yankee non si 
sono trovati nelle migliori 
condizicni per intervenire 
nel loro modo abituale. Han-
no troppo da fare in altri 
angoli della terra, partico-
larmente nel Sud-est asiati-
co, dove il popolo vietna-
mita, con 1'appoggio deciso 
dell'Unione Sovietica, dei 
paesi socialist! e delle for
ze rivoluzionarie del mondo 
intero, respinge 1'aggressore 
e gli infligge delle sconfitte 
schiaccianti. E sanno che 
un attacco frontale contro 
il Cile solleverebbe tutti i 
popoli dell'emisfero che han-
no gia espresso la loro sim-
patia e il loro appoggio a 
questo nuovo governo popo
lare e rivoluzionario che e 
sorto in America. 

Di conseguenza, contiamo 
e conteremo sulla solidarie-
ta internazionale di tutti i 
popoli. Ma siamo noi, i ci-
leni, quelli che in primo luo-
go abbiamo il dovere di raf-
forzare e di port a re avanti 
la vittoria ottenuta E' que
sto il principale dovere che 
abbiamo verso la nostra pa-
tria, verso i popoli fratelli 
deirAmerica latina e verso 
la causa progressista di tut-
ta l'umanita 

II popolo ha conquistato 
il governo, che e una parte 
del potere politico. Ha bi-
sogno di rafforzare questa 
conquista e di andare an 
tora piu avanti. di ottenere 
che tutto il potere politico, 
che tutto l'apparato statale 
passi nelle sue mani in una 
tociett pluralistica. E' ne-

cessario, inoltre, sradicare 
rimperialismo e I'oligarchia 
dai centri di potere econo-
mico e mettere tutto il po
tere politico e il potere eco-
nomico al servizio del pro-
gresso nazionale, del benes-
sere delle masse, della cul-
tura e di una nuova morale. 

E' questa un'impresa gi-
gantesca che potra soltanto 
essere il frutto della lotta 
di tutto il popolo, della mo-
bilitazione di milioni di ci-
leni. 

II nemico non ci lascera 
la strada libera, E' gia noto 
quanto ha fatto e ha cerca-
to di fare per impedire in 
primo luogo la vittoria del 
popolo alle urne e poi la 
formazione di questo nuovo 
governo. E* arrivato persino 
all'assassinio del comandan-
te in capo dell'esercito, ge
nerate Rene Schneider. 

Accerchiato e ripudiato 
dalla maggioranza della na-
zione, abbasso la guardia 
nei primi giorni che segui-
rono la ratifica della vitto
ria elettorale del compagno 
Salvador Allende da parte 
del Congresso. Ma solleva di 
nuovo la testa e organizza 
una forte resistenza. 

Le grandi lotte comincia-
no soltanto adesso. Ci sa-
ranno nuovi scontri di clas
se. La nazionalizzazione del 
rame e la statalizzazione di 
tutte le banche, per non ci-
tare che due esempi, si tra-
sformeranno in una seria 
lotta contro rimperialismo 
e I'oligarchia. 

L'unita 
della sinistra 
Essi difenderanno coi den-

ti i loro bastardi interessi. 
Cercano e cercheranno di 
seminare la sfiducia, l'intri-
go, la dispersione delle for
ze popolari, la corruzione dei 
partiti e dei dirigenti. Non 
ci sara carta che non tente-
ranno di giocare. Una comu-
nicazione da Washington in
form a che il giornale The 
National Observer pronosti-
ca l'assassinio del compagno 
Allende e, credendo di na-
scondere la mano della de-
stra, sostiene stupidamente 
che sara commesso da qual-
cuno della sinistra. Fra le 
carte deU'oligarchia e del-
l'imperialismo, c'e la sov-
versione reazionaria e il 
colpo di Stato con i quali 
essi possono costringere il 
popolo a dover ricorrere in 
qualche modo alio scontro 
armato. Per questo, e in pri
mo luogo, bisogna fare tutto 
il possibile per mettergli la 
camicia di forza. 

La Costituzione politica, i 
codici, l'organizzazione isti-
tuzionale rispondono anzi-
tutto agli interessi della 
borghesia. Cio comporta che 
nel parlamento, nella magi-
stratura e nei mezzi di co-
municazione di massa, la 
borghesia e I'oligarchia de-
tengono ancora forti posi
zioni politiche. Nel Congres
so nazionale, l'Unidad Popu
lar ha soltanto la maggio
ranza relativa, non la mag
gioranza assoluta. Anche 
questi sono ostacoli dei qua
li dobbiamo tener conto. 

Di fronte alia resistenza 
del nemico, agli ostacoli che 
esso crea e, in generate, ai 
grandi obiettivi della realiz-
zazione del programma, ri-
suonano con forza imperati-
va le parole che il compa
gno Allende pronuncid il 5 
novembre nello stadio nazio
nale. Disse in quell'occasio-
ne: « Ho sostenuto e ripeto 
che nell'unita dei partiti che 
formano questo movimento 
cosi nostro, cosi profonda-
mente nazionale e patriotti-
co, risiede la forza graniti-
ca per spazzare le difficol-
ta artificiali che vogliono 
imporci e per andare avan
ti, senza debolezze, per ren-
dere possibile una vita mi
gliore per tutti i cileni >. 

II partito comunista rac 
coglie questo appello e lo 
fa suo. Oggi, come ieri, l'U
nidad Popular e la chiave 
della vittoria. 

L'unita fra socialist! e 
comunisti e e continuera a 
essere la base della nostra 
politica unitaria. Ma nello 
stesso tempo ci dedichiamo 
e ci dedichcrcmo intera-
mente all'unita del popolo, 
ail'unita fra tutte le forze 
antimperialistiche e antioli-
garchiche, fra tutti i compo-
nenti del governo. E cer-
chiamo e cercheremo di atti-
rare nuovo forze ncll'alveo 
del popolo, per renderlo ogni 
giorno piu ampio e piu ab-
hondante, piu forte e piu 
capace di superare gli sco-
gli, sconfiggere il nemico c 
realizzare il programma. 

II nostro partito e cntrato 
a far parte del governo del-
1'lnidad Popular, assumen-
dosi delle serie responsabi-
lita. Non ha cercato posizio
ni facili. Tre membri del no
stro Comitato centrale si so
no assunti dei ministeri dif-
ficili, sono andati dove la le-
gna arde. Un buon numero 

di altri dirigenti comunisti 
stanno occupando altrettanti 
posti di fiducia del governo. 

II governo dell'Unidad Po
pular fissera gli stipendi 
massimi nell'amministrazio-
ne dello Stato, uno stipendio 
unico, senza eccezioni, per 
tutti i ministri e un uso ra-
gionevole e giustificato del
le automobili di Stato. Al di 
la di queste norme di probi-
ta, comuni a tutto if go
verno, noi, come partito, 
dobbiamo stabilire le nostre 
proprie norme compatibili 
con il costume e la morale 
dei comunisti. Proponiamo 
che i militanti che ricevono 
incarichi nel governo o che 
hanno pensioni e altri red-
diti, rintincino, a vantaggio 
dello Stato, a alcune delle 
loro entrate o a una parte 
di esse; che coloro che rice-
veranno remunerazioni rela-
tivamente alte si sottopon-
gano alio stesso sistema che 
vige per i parlamentari del 
partito e che, senza pregiu-
dizio per queste norme ge-
nerali, ogni caso venga esa-
minato singolarmente. 

Riceviamo un paese con 
un bilancio privo di finan-
ziamenti, con un debito 
esterno superiore ai duemila 
milioni di dollari, un'infla-
zione annuale del 35 per cen
to, centinaia di migliaia di 
disoccupati, un deficit di 
circa mezzo milione di abi-
tazioni, delle esigenze peren-
torie nel campo dell'istru-
zione e della salute, una 
marcata arretratezza nel set-
tore agropastorale, attrez-
zature industriali arretrate 

I compiti sono grandi. Gli 
ostacoli non sono piccoli. 
Ma il paese possiede riserve 
spirituali per uscire brillan-
temente da queste prove 
della storia. Lo ha dimostra-
to in questi mesi in un mo
do che ha suscitato l'ammi-
razione del mondo intero. E 
possiede risorse materiali 
che possono essere sfruttate 
per creare il benessere del 
suo popolo e la prosperity 
della nazione. 

Ci riuniamo nei giorni del 
centocinquantesimo anniver-
sario della nascita di Frie-
drich Engels, il grande ami-
co e collaborator di Karl 
Marx nella creazione della 
dottrina del socialismo scien-
tifico. 

AU'alba di una nuova fa-
se nella storia sociale del 
Cile, rendiamo omaggio alia 
sua memoria. Proclamiamo 
con orgoglio rivoluzionario 
la nostra qualita di marxisti-
leninisti e ricordiamo tutti 
coloro che, da Lautaro e O' 
Higgins a Recabarren e La-
fertte dedicarono le loro vi-
te alle lotte per la liberta 
del Cile e per la felicita de
gli abitanti della nostra 
amata patria. 

Luis Corvalan 

POLITICA E SEDIZIONENEL MSI 

Una grottesca « operazione doppiopetto » con pretese « culturali» e una galleria di imprese 
criminali - Caporioni e istigatori di moti eversivi premiati col seggio parlamentare - Una 
casistica della violenza reazionaria che fa giustizia di tutte le finzioni «legalitarie» 

In vista del suo congresso 
nazionale il MSI ha compiu-
to ogni sforzo per accreditor 
si una immagine legalitaria. 
Sul suo giornale si sono 
letti editoriali pomposi e no-
tabilari, con citazioni di As 
tonio Salandra. elzeviri « cul
turali > in cui si e ricordato 
che Pound ed Eliot erano 
grandi poeti, c spiritualist! > 9 
di destra. 

L'operazione « doppiopetto > 
dovrebbe trovare al congresso 
il culmine trasformistico. A 
renderla tuttavia particolar-
mente penosa e grottesca stan
no alcuni fatti precisi. Non 
alludiamo alia difficolta ogget-
tiva, per chiunque (e figuria-
moci per « teorici > della for
za di Plebe) di reperire un 
momento di non contraddi-
zione fra il termine fascismn 
e il termine democrazia. Si 

tratta di concetti antitetici. cia-
scuno dei quali si legittima 

escludendo l'altro. Ma non e 
di questo osso teorico, duro 
da spolpare, che vogliamo par-
lare. II grottesco dell'opera-
zione « doppiopetto » tentata 
dal MSI e in un'irrimediabi-
le. e storica, ripetizione (ta 
lora a livello di scempia far-
sa) del dato caratterizzanls 
il fascismo tra gli altri mo-
vimenti di reazione. Quesio 
dato e di cronaca politica e 
dimostra che nel MSI il pun-
to di incontro fra politica o 
sedizione e un elemento or 
ganico. E' da questo incon
tro, mascherabile ma non eli 
minabile, che sgorga la ine-
vitabile strutturazione violen 
ta ed eversiva del MSI. Fuori 
di questo incontro, e di que
sta strutturazione, il fascismo 
non ha ossigeno. Era. appun
to, partendo da una docu-
mentazione di cronaca (cri-
minale e politica) abbondan-
tissima nel provare la organi-

cita di questo incontro fra 
politica e sedizione che era 
nata l'indagine giudiziaria pro 
mossa da Degli Espinosa, ten-
dente a provare giudiziaria 
mente la natura fatalmente 
violenta del MSI. 

Del resto che il MSI, an
che con la gestione di Almi-
rante, questa sua specificita 
eversiva la coltivi come un 
proprio inalienabile patrimo-
nio mimetizzabile, e provat) 
da circostanze politiche che 
dovrebbero risultare clamoro-
se: non per noi, owiamente. 
ma per quei « benpensanti » 
e notabili che oggi guardano 
al MSI come a un partito 
di semplice conservazione e 
ordine, soltanto « un po' piii 
a destra » del Partito libera
te e della destra demo-
cristiana. 

Tali circostanze si riassom-
mano nell'omerta piena fra il 
MSI ufficiale (che vorrebbe 

ricollegarsi alia < destra stori
ca > italiana. cita Salandra e 
tratta con Andreotti) e quel 
mondo opaco di violenze squa-
dristiche tutt'altro che spon-
tanee che si articola in truci 
conventicole che nascono ne! 
MSI, vi ruotano dentro e in-
torno, e che dal MSI non 
sono state mai sconfessate o 
politicamente combattute ma, 
al contrario. sempre incorag 
giate e coperte. E' vero che 
l'operazione «legalitaria> con-
dotta da Almirante suscita al-
l'interno e ai margini del MSI 
l'opposizione dei gruppi piu 
violenti (non per caso alcu
ni congressi — come quello 
di Trieste — sono finiti nel
la rissa). Ma a che valgono t 
pochi e blandi rimbrotti di 
facciata contro gli c eccessi * 
di « nostalgia » se poi. e que
sto e un dato illuminante, i 
fatti parlano chiaro nel di-
mostrare l'esistenza di una 

A TOKIO PER IL VIETNAM 

TOKIO — Manifestazioni contro la guerra americana In Indocfna, p«r la conquista df una giusta pace, continuano a svolgersi 
in tutto II Giappone. Le organizza il Comitato giapponese per la solidarteta col Vietnam, al quale fanno capo militanti dei 
partiti di sinistra, dei sindacati, delle organizzazioni di massa, delle associazioni culturali. Nella foto: distribuzione di volan-
tini nelle vie di Tokio 

Imprese e programmi spaziali degli Stati Uniti e dell'URSS 

Le due vie per la Luna 
Dopo l'addio di Apollo 17 al satellite,Tesplorazione continua da parte dei mezzi automatici sovietici — L'obiettivo pro-

pagandistico e politico perseguito dagli americani con i voli umani — Quando la tecnologia awilisce la scienza 

a Luna addio»: questo lo 
slogan con cui la propaganda 
americana ha presentato l'im-
presa spaziale di Apollo V, 
l'ultima del programma sta 
tunitense. Per tutto il resto 
del secolo — e stato detto — 
la Luna restera silenziosa, 
nessun altro uomo calpestera 
la sua polvere. Ma tl lancio 
del Lunik 21, a meno di un 
mese dal rientro dell'i4pot-
lo 17, dimostra palesemente 
i limiti, e la presunzione, di 
quello slogan. L'esplorazione 
della Luna continua, da parte 
della scienza spaziale sovie
tica. con la usuale me todi 
cita e battendo una strada 
chiaramente tracciata fin dal 
gennaio 1959 quando il primo 
veicolo costruito .lali'uomo — 
il Lunik 1 - riusci a dop̂  
piare la r̂ una e a penetrare 
nello spazio interplanetario. 
Si tratta —come altre volte 

abbiamo sottolineato — di una 
strada radicalmenle di versa 
da quella segulta dagli ame
ricani: una strada che ha 
puntato finora le sue carte 
sulla esplorazione automatica 
della Luna (con risultati qua-
litativamente non inferior! a 
quelli di parte americana. se 
gia due volte i Lunik sono 
tornati a terra con carichi di 
rocce lunar! e se per oltre 
sei mesi il veicolo scmovente 
Lunokhod ha esplorato la MI 
perricie del pianeta) e che 
concepisce lo sbarco dell'uo 
mo sulla Luna non come un 
isolato fuoco di arttficio. m • 
come il vertlce di una pira 
mide pazientemente costruita 

Nessuno pu6 dire oggi se 
quel vertice sara raggiunto, 
In URSS. fra due o fra ventl 
anni, come nessuno pud pre-
vedere quale impulso dara 
alio avlluppo del voll spaziali 

pilotati 1'impresa comune So-
juz-Apollo in programma per 
il 1975. E dunque ci sembra 
anti-scientifico, prima ancora 
che presuntuoso. il monopo-
lio c secolare » della Luna che 
gli americani, con il loro slo

gan. si sono attribuito 
Certe cose, tuttavia. non si 

dicono e non si scrivono a 
caso: ii «Luna addio» Ti-
sponde dunque pienamente a 
quella che potremmo delinire 
la doppia anima del progetto 
Apollo, che ne ha caratte-
rizzato fin dall'inlzio ia im 
postazione e lo svolzimtnto 
Se infatti i ripetuti sbarchi 
americani sulla Luna hanno 
portato indubbiamente — sa-
rebbe ingiusto negarlo — un 
contribute reale al prozresso 
della scienza, rimane ii tatto 
che il ruolo prevalente del 
progetto Apollo e sta;o — ne-
gli intenti della leadership 
statunitense — un ruolo po
litico, che aveva la sua ragion 
d'essere nella ricerca di una 
affermazione di prastieno e d> 
potenza. 

Un diversivo 
Questo e non altro era II 

senso deil'annuncio con cui il 
presidente Kennedy, il 25 
maggio 1961. assumeva 1'im 
pegno solenne « di conseguire. 
prima della fine del iecennio 
in corso. l'obiettivo di far at 
terrare un uomo sulla Luna e 
di riporlarlo sano e salvo sul 
la Terra », con lo scopo di 
chiarato non solo di col mare 
ii distacco con la tecnologia 
spaziale sovietica. ma di com 
pensare. psicologiramente e 
proagandisticamente. la crlsl 
gia in fttto della politica, e 
della crediblliti, americana 

nel mondo. Sarebbe troppo 
lungo ricordare qui 1 sacri-
fici enormi, in mezzi ed ener
gies che il rispetto di quel-
i'obiettivo ha comportato; 
quello che importa sottolinea-
re e che tutto lo sviiuppo 
del progetto Apollo e apparso 
improntato a quel disegno di 
strumentalizzazione politica. 

II 20 luglio 1969. metlendo 
piede per la prima volta sul 
suolo Iunare. Armstrong e AI-
drin vi deponevano una «tar-
gas in cui era scritto: «Sia
mo venuti in pace per tutta 
l'umanita». II 14 dicembre 
scorso, prima di decollare dal 
la Luna, gli ultimi astronauti 
del progetto Apollo v\ hanno 
deposto un'altra placca me 
tallica in cui si legge: « Possa 
lo spirito della pace in nome 
del quale qui giungemmo ri-
flettersi nella vita di ».uttl gli 
uomlnln. Quattro giorni piu 
tardi. mentte VApollo 17 tor 
nava sulla Terra, i B-52 del 
l'aviazione straiegica ameri 
carta (perfezionate machine 
di morte che sono 11 prodotto 
di quella stessa tecnologia) 
si levavano in volo per sca-
tenare sul Nord-Vietnam la 
criminate ondata di bombar-
damenti 

Pra i due awenimentl c'e 
una correlazione ben precisa. 
non solo perche entrambi ri-
spondevano ad una tfessa lo-
gica di potenza e di prestigio. 
alia volonta di Imporre con il 
peso della moderna tecnologia 
il proprio predomlnio. ma an 
che perche da parte ameri
cana non si e esttato - av 
vilendo la scienza — a sfrut-
tare lMpo//o 17 come un prov 
vido diversivo, che servisse a 
bilanciare In qualche modo I 
contraccolpl negatlvl della 
nuova etcalation In Vietnam. 

Non era del resto la prima 
volta: gia nel febbraio 1971. 
mentre tutti gli uffici stam-
pa degli Stati Uniti batte-
vano Ia grancassa sul volo 
deWApollo 14, in corso in quei 
giorni, la Casa Bianca impo-
neva la censura a tutti 1 
giornalisti pres^nti nel terri 
torio indocinese. dove era in 
atto l'invasione del Laos e 
della Cambogia. 

II bilancio 
Da questo punto di vista. 

dunque. il fine che il progetto 
Apollo si proponeva e pie 
namente fallito, e i circa ven 
timila miliardi di lire che esso 
e costato sono stati spesi in 
vano. «II progetto Apollo — 
scrivevano nel 1970 tre sjiorna-
iLsti inglesi in uno spietato 
libro-inchiesta dal tito!o « II 
prezzo della Luna» sara an 
noverato fra i piu palpabill 
errori • di calcolo del seco
lo XX. Infatti.. alcuni uomini 
hanno fatto qualche passo sul
la Luna, ma non c'e stato 
nessun balzo gigantesco nel 
potere di attrazione dett'Ame-
rican uxty of life*. E le Ipo-
crite conciamazioni di >pace». 
commissionate dagli uffici 
propaganda della NASA agli 
esploratori lunari, sono cosi 
servite soltanto a gettare una 
ombra assai pesante su] con-
tenuto scientifico del pro 
gramma spaziale. 

Sul piano tecnico e scien 
tifico, il programma Apollo 
ha conseguito nratti dei ri
sultati di portata notevole, an
che se I'aver assorbito in esso, 
per ragionl escluslvamente 
politiche, tutte le energle di 
cul la NASA dispone va, ha 
determlnato un notevole ritax-

do in quegli altri programmi 
— come Ia realizzazione della 
stazione orbitale Skylab — che 
costituiscono Ia premessa in-
dispensabile per tutte ie fu
ture esplorazioni. 

DaU'ottobre 1968 al dicem
bre scorso, il programma A-
polio si e snodato attraverso 
undici voli con equipaggio: 
due in orbita circumterrestre 
(gli Apollo 7 e 9), tre in 
orbita circumlunare (gli Apol
lo 8, 10 e 13) e sei con a t 
terraggio sulla Luna. Sei cop-
pie di astronauti sono limaste 
sulla Luna, a bordo dei LEM, 
per oltre 300 ore complessi-
vamente, con un totale di cir
ca 80 ore di esplorazioni extra-
veicolari. Negli ultimi tre vo 
li, gli esploratori hanno avuto 
a loro disposizione un'vitomo-
bile Iunare con motore elet-
trico, che ha con%ntito spo-
stamenti di parecchi chilome-
tri (insieme ai Lunokhod so
vietici sono dunque gia cin
que gli «autoveicoli» di co-
struzione terrestre che hanno 
viaggiato sul suolo Iunare). 
Sono stati riportati a terra 
oltre quattro quintal! di rocce 
lunari, mentre sulla Luna so
no stati effettuati — diretta-
mente o per mezzo di stru-
menti lasciat! sul posto — ri-
lievi ed analisi scientifiche 
che hanno fornito risultati 
senza precedent!. 

Risultati di tutto tispetto. 
sul piano della tecnica e della 
scienza spaziali. che rendono 
dunque tanto pIO esecrabile il 
tentativo di fame uno scher-
mo alle ben diverse «Im
prese » reaiizzate dall'impe-
rialismo americano qui, su 
questa nostra Terra. 

g. I. 

omerta di tipo mafioso fra il 
centro « parlamentarizzato > 
del MSI e la sua periferia 
eversiva? 

Nel corso degli ultimi tre 
anni, infatti, tre episodi di 
violenza si sono sollevati so-
pra gli altri: i fatti di Reggio 
Calabria, il tentato « golpe > 
di Valerio Borghese. le bom-
be di Milano e Roma. In tut
ti e tre questi fatti la cor-
responsabilita politica del MSI 
e ricavabile, almeno, da una 
circostanza tangibile: e cioe, 
il MSI, che pure ha procla-
mato la sua estraneita mate-
riale a questi atti di violen
za, ha apertamente premiato 
politicamente, con seggi par
lamentari. personaggi che in 
queste avventure bestiali ri-
sultavano materialmente im-
mischiati, con ruoli protago-
nistici. 

Guardiamo a Reggio Cala
bria. In questa vicenda si 6 
assistito a un duplice feno
meno: da un lato una vio
lenza di piazza di tipo pri
mitive sgorgata da motivi di 
reale disagio sociale; dall'al-
tro il tentativo. largamente 
riuscito per un lungo perio
do, di imprimere alia prote-
sta di piazza una impronta 
fascista. Fra i protagonist! vi-
sibili di questo tentativo, una 
serie di squallidi personaggi 
del sottobosco politico. Fra 
questi personaggi. in prima ti 
la come piu violento fra i 
violenti. inevitabilmente un fa
scista locale, Ciccio Franco. 
Accanto a questo individuo. 
organizzatore di azioni nel 
corso delle quali, non lo si 
dimentichi. furono feriti sol 
dati della Repubblica e fu 
ucciso un agente di polizia, 
resta documentata la presen-
za di un membro della dire-
zione del MSI, il capo della 
gioventu < nazionale >. Massi
mo Anderson, consigliere re-
gionale missino nel Lazio. Che 
ci stava a fare, a Reggio, sul-
lo stesso palco dal quale Cic
cio Franco insultava la Re
pubblica italiana e aizzava a 
sparare? A questa domanda 
che chiama in causa non ge
neric! gruppi eversivi di de
stra, ma la corresponsabilita 
nelle violenze di Reggio di 
un gerarca ufficiale, e «al-
mirantiano >, del MSI, non e 
mai stata data risposta. O 
meglio: la risposta piu esau-
riente si e avuta quando, nel
le ultime elezioni politiche, 
il MSI < legalitario » ha inse-
rito nelle proprie liste il ca-
posquadrista reggino Ciccio 
Franco, facendolo anche eleg-
gere. 

Un caso analogo di ricono-
scimento di paternita di fatti 
eversivi apparentemente rifiu-
tati, si e avuto a proposito 
del fallito c golpe» di Vale
rio Borghese. A proposito di 
costui, uomini politici del 
MSI non hanno nascosto il 
loro disappunto per la gof-
faggine senile del principe ne-
ro. Per dissociarsi dall'ex ca
po della Decima Mas, trop
po facilmente scopertosi, un 
gerarca missino eletto a Ro
ma arrivd a definirlo in pub-
blico, un « vecchio rimbambi-
to >. Cid non toglie che Almi
rante, il < legalitario >, ha 
proposto, e fatto accettare, 
l'inserimento nelle liste elet-
torali del MSI di uno dei 
protagonisti del fallito «gol
pe >, il tenente paracaduti-
sta Saccucci• 

Ma l'esempio piu clamoro-
so e allarmante di omerta e 
legami diretti fra il MSI e 
i suoi malcelati centri ever
sivi resta il caso Rauti. Ba 
sta sfogliare 1'ultimo libro di 
Marco Sassano (cLa politica 
della strage >, Marsilio) e da
re un'occhiata in questo do 
cumentatissimo c reportage > 
alia biografia del cgiornali-
sta > Pino Rauti e alia inedi 
ta sentenza Stiz sulla «tra 
ma nera >. per rendersi con 
to di quanto avanti si spin 
ga. nella pratica. 1'anima il-
legalistica del Movimento so
ciale. 

Questo Rauti. indubbiameir 
te, non e un fascista <qual-
siasi >. La sua biografia non 
e certo quella di un gioma 
Usta e ce lo mostra al cen
tra di spericolate e oscure ft 
tivita di violenza fascista, per 
venticinque anni. in contatti 
con l'OAS. con i fascismi eu-
ropei di tutti i tipi e dipen 
denti da tutti i servizi se-
greti, della CIA ai minon «ser-
vizi» spagnoli, portoghesi e. 
da ultimo, greci. E' mtere.s 
sante, poi, sapere che parlan-
do a Vtareggio in un con
gresso del MSI, questo c gior-
nalista > (collega di Enrioo 
Mattei nella redazione del 
Tempo) pronuncid una stori 
ca frase: <La democrazia e 
infezione dello spirito >. 

Con questo bagaglio cultu 
rale questo personaggio ebbc 
diritto di accesso presso gli 
urfici stampa dello Stato Mag-
giore italiano, nell'epoca del 
le lotte di potere fra Di U« 
renzo, Aloja, Liuzzi, quando 
si creavano < reparti specia 
li>, per l'uso che se ne vo-

leva fare nel 1964. Nato alia 
vita politica nel MSI con Al
mirante (fu membro del pri 
mo comitato centrale del pa? 
tito neofascista, nel 1946) Rau 
ti, con Almirante, e tornato 
nel MSI, dopo la parentosi 
dell'Ordine Nuovo. E vi e tor
nato non come gregario ma 
come membro della direzione 
E non in un momento qual 
siasi, ma quando era gia sol 
to indagine giudiziaria per gli 
attentati di Milano- Dice la 
sentenza di rinvio a giudizii 
del giudice Stiz, riportata in-
tegralmente nel libro di Sa% 
sano: « Nessun fatto dimostra 
proressualmente che Vaccer-
tato consorzio criminoso / r i 
il Rauti, il Freda e il Ventu 
ra, si sciolse prima che la 
strage di Piazza Fontana fos
se perpetrata, mentre Vaccen-
no pih volte fatto alia futu 
ra tensione sindacale (l'autun 
no caldo, n.d.r.) autorizza c 
pensare al contrario*. 

Per un partito c legalitario » 
e cosi ossequioso della ma-
gistratura come dice di e« 
sere il MSI, avrebbe dovuto 
essere piu che sufficiente que 
sto inciso di sentenza in cui 
a proposito di Rauti, si par 
la di € consorzio criminoso > 
con Freda e Ventura, per nu-
trire qualche cautela verso ii 
personaggio. Ma il MSI non 
e un partito c legalitario >, il 
suo animo, rozzamente vio 
lento e illegalistico, non e sur 
rogabile. E quindi tutto si 
spiega. La elezione di Raul. 
a deputato (come quella de 
gli altri avventurieri nomina 
ti) non e un «incidente» 
una « concessione ». E* un:> 
logica conseguenza della na 
tura del MSI, della sostan 
ziale identita di vedute poli 
tiche fra Almirante e tipi 
come Rauti. Per entrambi « si 
fa politica > da un lato con 
chiacchiere legalitarie per i 
benpensanti sui giornali e alia 
TV e, dall'altro, con il basto-
ne e la bomba a mano (o a 
orologeria) dinanzi ai giorna
li democrataci, le sedi sinda 
cali. le scuole e in piazza. E' 
in base a questa necessita 
per il MSI di essere parti
to di violenza che i piu vio
lenti. nel MSI. non vengono 
emarginati ma innalzati, pre
miati. Tale assunto ci pare 
sufficientemente dimostrato 
con i casi elencati. La cu> 
eloquenza. speriamo, pu6 par 
lare chiaro per quei benpen 
santi che giudicano il MSI 
cambiato e non si rendono 
conto che, con il permesso d. 
Andreotti, esso resta quello 
che e: un fascio di perico 
lose energie eversive, ancora 
to a fonti di oscura prove 
nienza, disperatamente prote 
so a mimetizzarsi per fare 
come sempre. solo e soltan 
to il suo tristo mestiere d> 
fascista e di squadrista. 

Maurizio Ferrara 

Corso al « Gramsci » 

La formazione 
del pensiero 
economico 
di Marx 

Domani 19 gennaio, atl'lsti-
tuto Gramsci, il professor Vin-
cenzo Vitcllo iniziera un ciclo 
di lezioni sul tema: « Formazio
ne del pensiero economico mar-
xiano e problem! odierni della 
ricerca economics ». 

Scopo del corso e quello di 
contribuire a chiarire le carat-
teristiche genetiche e I'evolu-
sione della teoria economica 
marxiana, in rapporto sia ad 
alcuni indirizzi del pensiero 
economico moderno (come 
quello neoricardiano) sia alia 
stessa problematica interna al 
marxismo. Sara fatto percib ri-
leri men to anche a problem! di 
politica economica nella misura 
in cui e necessario verificarne 
la coerenza con la teoria. Sa-
ranno in particolare trattati i 
seauenti argomenti: 

1) Marx e Ricardo — Ana
lisi dei rapporti di continuity e 
di sviiuppo originate della teo
ria classics; correnti neoricar-
diane e loro rapporto con la 
problematica teorica dell'econo-
mia marxiana, con particolare 
riauardo al contributo di P. 
Srafia. Tratti distintivi della 
cosrn<xione teorica di Marx ri
spetto a Ricardo e ai neoricar-
diani. Potenzialita di sviiuppo 
della teoria e strumenti del-
I'analisi moderna. 

2) Marx e Keynes — La 
diversita delle due linee di 
ricerca e degli scopi dell'ana-
lisi. Analogic formal! nel cam
po dell'analisi macroeconomica 
e differenze specifiche tra le 
due costruzioni teoriche, an
che alia luce della recente c-
voluziona dei sistemi capitali
stic!. L'apparato concettuale • 
gli strumenti analitici. 

3) Stato attuale della teo
ria economica marxista — 
Consideration! preliminari tu 
alcuni sviluppi della teoria do
po Marx. Principal! controver-
sie neU'interpretazione del suo 
schema di sviiuppo capitalist!-
co. Alcuni contributi recent! 
alia teoria economica marxiana. 
L'applicazione di tale teoria 
nei sistemi di pianificazione 
socialists. Interpret azioni con-
troverse e nuovi orientamenti 
della ricerca e della prassi. 
Problem! apertl di teoria • di 
metodo. 

Lo lezioni avranno luogo 
tutti i venerdi alle ora It.SO 
nella aede dell'litltuto. 
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