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La « frattura storica » dell'8 settembre 

L'inizio della 
Resistenza 

Nella lotta all'attesismo, nella tenacia nell'organizzare la guer-
ra partigiana si esprime la maturita del PCI e delle minoranze 
attive antifasciste che avevano superato la prova della clan-
destinita, dell'emigrazione, delle carceri, della guerra di Spagna 

La maggior parte delle 
azioni effettuatc dai parti-
giani nei primi trc-quattro 
mesi della Resistenza ebbe 
quasi eselusivamente come 
obiettivo la conquista delle 
armi, delle munizioni e del 
materiale necessari alia 
vita delle formazioni e al 
combattimento. Lo hanno 
affermato due autorita in 
materia, oltreche due dei 
primi organizzatori parti-
giani, come Secchia e Mo-
scatelli (nel loro bel libro, 
ora ristampato, II Monte 
Rosa scende a Milano). Del 
resto, basta aprire la pri
ma pagina della rivista 
clandestina del PCI La no
stra lotta, per trovare al 
centro questo tema: « Ogni 
antifascista deve procurar-
si un'arma. Le armi piu 
adatte per il combattimen
to ravvicinato di strada so-
no la pistola mitragliatrice, 
la bomba a mano, il pugna-
le. Con qualche rivoltella a 
disposizione un gruppo di 
tre o quattro giovani puo 
conquistare una dozzina di 
moschetti...». 

Ora, la gravita e l'urgen-
za di questo tipo di pro-
blemi « militari» all'indo-
mani stesso dell'armistizio, 
mentre i tedeschi avevano 
disarmato l'esercito regio e 
messo mano su quasi tutto 
l'armamento di una trenti-
na di divisioni italiane, ci 
dice meglio di ogni altra 
cosa da quale punto dovet-
te partire lo sforzo di mo-
bilitare una forza armata 
partigiana, che da piccoli 
nuclei di sabotatori e terro
rist! sapesse trasformarsi in 
un vero esercito di popolo, 
alia macchia, costituire di-
staccamenti e brigate, dalle 
valli alpine alia zona ap-
penninica alia stessa pianu-
ra padana. 

L'occupazione 
tedesca 

Anche i piu animosi tra 
gli antifascisti, il partito co-
munista, il partito sociali-
sta, il partito d'Azione, che 
a Roma alia fine d'agosto 
avevano costituito una 
« giunta militare » in previ-
sione della lotta, anche il 
famoso promemoria di Lon-
go del 30 . agosto, si basa-
vano su una prospettiva che 
1'8 settembre, con il falli-
mento generate dell'« opera-
zione» badogliana, doveva 
sconvolgere profondamente. 
Si basavano, in sostanza, per 
usare le parole stesse del 
promemoria, sulla < collabo-
razione armata dell'esercito 
e della popolazione >, in 
previsione di uno scontro 
rapido con l'esercito tedesco 
che si sarebbe dovuto accen-
dere nei centri piu impor
tant!, si basavano sull'immi-
nenza e molteplicita di sbar-
chi alleati intorno a Roma e 
a nord di Roma, che avreb-
bero potuto condurre alia li-
berazione di buona parte 
della penisola in poco tem
po. II quadro che s'affaccia-
v a dopo 1'11-12 settembre 
era gia completamente di-
verso. I tedeschi resistevano 
accanitamente attorno a Sa
lerno, avevano in mano tut-
to il territorio nazionale 
escluse la Sicilia, le Puglie 
e le Calabrie, l'esercito ita-
liano era sparito, soltanto 
dalla Sardegna i tedeschi 
se ne era no andati quasi 
senza combattere. 

Cio spiega come passi 
qualche settimana prima 
che si organizzi veramente 
su queste nuove basi una 
resistenza ma non spiega 
ancora chi ne doveva di-
ventare il promotore. Pro-
blemi politici, anche psico-
logici, non erano infatti me-
no difficili di quelli mili
tari. Giacche si trattava, in 
primo luogo, di operare 
davvero, come CLN, come 
Comitato di liberazione na
zionale, a Roma, nel Nord, 
ad organizzare la lotta. La 
unita dei partiti raccolti 
nel CLN era uscita raffor-
zata dalla crisi, dal tradi-
mento dell'8 settembre, ne 
era uscita anche radicaliz-
zata, poiche era evidente 
persino alia componente 
moderata del CLN che bi-
sognava trarre una conse-
guenza dal fatto che la mo-
narchia, Badoglio, i gene-
rali, erano mancati all'ap-
puntamento patriottico del
l'armistizio. Del resto, se i 
Comitati di unita antifasci
sta si trasformano in Co
mitati di liberazione nazio
nale e proprio per la c frat
tura storica » determinatasi 
1*8 settembre. 

Le formazioni 
Garibaldi 

Ma il problema del gover-
no Badoglio, della sua pron-
ta legittimazione da parte 
degli Alleati (e anche del-
l'URSS), la sua dichiarazio-
ne di guerra alia Germania 
(in ottobre), il problema 
dei rapporti del CLN nelle 
zone occupate con il gover-
no, restavano e tendevano 
anzi ad acutizzarsi. Doveva-
no addirittura diventare 
una di quelle questioni, sia 
nel Regno del Sud che nel 
Comitato romano del CLN, 
che . bloccarono praticamen-
te ogni sforzo di propulsio-
ne attiva alia comune guer
ra di liberazione. 

Al Nord. la situazione e 
diversa, si awerte assai 
meno la questione del go-
verno non fosse che perche 
quasi immediatamente, nel 
contesto del regime di oc-
cupazione tedesco, ritorna 
come un fantasma Musso
lini e il partito fascista. II 
suo governo si presenta co
me un tipico • governo Qui
sling, e mai come in questo 
momento la lotta per 1'indi-
pendenza nazionale, per la 
cacciata dell'invasore, si 
fonde con la lotta ai suoi 
servi fascisti, ai briganti 
neri che stanno riformando 
le loro lugubri squadre di 
assassini, pieni di spirito di 
vendetta e di rappresaglia, 
adoperati dai tedeschi per i 
peggiori servizi. Eppure an
che qui e'e un altro nemi-
co, serpeggiante e invisibi-
le ma tenaeissimo da com
battere. Ed e l'attesismo o 
attendismo: quello stato di 
animo che tende a trasfor
marsi in posizione politica, 
a teorizzarsi, che permea 
largamente gli esponenti de-
mocristiani e liberali, che 
si insinua nella mentalita 
corrente, che penetra per
sino tra la classe operaia. 
Esso si maschera in molti 
modi: attendere di essere 
meglio organizzati, attende
re che si chiarisca la situa
zione bellica sul fronte, at
tendere la liberazione di 
Roma, attendere per evita-
re rappresaglie, attendere 
per non fare il gioco degli 
altri, attendere perche non 
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ci sono armi, attendere per
che una certa - zona non si 
presta a una guerra parti
giana. 

Ora, nella lotta all'attesi-
smo, nella tenacia con cui 
si getta all'organizzazione 
di una guerra partigiana, 
e'e veramente l'atto di ma
turita del P C I e di quelle 
minoranze attive antifasci
ste come il partito d'Azio
ne, che gia erano sperimen-
tate nella clandestinita, 
nell'emigrazione, nelle car
ceri, in Spagna. Sono noti 
gli episodi che sin dall'in-
domani delFarmistizio carat-
terizzano l'immediata pre-
senza comunista alia testa 
delle prime bande di ribel
li, dal Piemonte alia Ligu-
ria, dal Veneto all'Abruzzo. 
Si puo dire, in generate, 
che non e'e zona in cui non 
si . trovi all'origine della 
guerra partigiana il quadro 
comunista. E' questo qua
dro, insieme con gli uomi-
ni piu combattivi del P.d'A. 
e con qualche gruppo di gio
vani ufficiali (in particola-
re in Piemonte), a formate 
i primi nuclei di partigia-
ni. Non meno significativo, 
pero, e il carattere di at-
tacco, di organizzazione of-
fensiva, che i dirigenti eo-
munisti intendono impri-
mere ai distaccamenti par-
tigiani. 

Nelle indicazioni che Lon-
go dara in novembre sul 
Combattente, e'e questa 
spiegazione al perche le 
bande organizzate dai co-
munisti (il che non signifi-
ca che debbano essere ban
de di partito, anzi) si deb
bano chiamare distaccamen
ti d'assalto Garibaldi: « Per
che sono creati per l'azione 
armata, per l'assalto auda-
ce. Distaccamenti d'assalto, 
perche si danno un'organiz-
zazione e una disciplina di 
ferro, adeguata ai compiti 
che si pongono. Distacca
menti d'assalto Garibaldi, 
perche la loro azione pa
triot tica si iscrive nelle mi-
gliori tradizioni popolari e 
nazionali italiane, dai gari-
baldini del Risorgimento al
ia Brigata Garibaldi di Spa
gna, i cui gloriosi supersti-
ti sono ora alia testa dei 
migliori distaccamenti Gari
baldi >. 

La cosa che piu colpisce 
in questo processo di forma-
zione, prima ancora che si 
crei nelle brigate partigia-
ne la grande leva dei ragaz-
zi del '23, del '24, del '25, 
dei giovanissimi che saran-
no la vera base partigiana 
nel 1944 e nel 1945, e pro
prio l'azione di quel quadro 
comunista di cui si diceva. 

Impegno 
unitario 

Centinaia di militanti, di 
dirigenti, passati per le car
ceri e remigrazione, tem-
prati da dieci o anche venti 
anni di lotta clandestina, 
stanno, semplicemente, or-
sanizzando la lotta armata. 
E' questo il quadro che sal-
damente continuera a diri-
sere le formazioni Garibal
di, la lotta operaia. la poli-
tica comunista di unita nei 
CLN, per venti mesi. 

Interessante 1'omaggio che 
un uomo non certo amico 
dei comunisti, ne allora ne 
dopo, come il gen. Cador-
na rese a " questa azione: 
« Le formazioni garibaldine, 
sfruttando la ricca gamma 
di metodi propri al partito, 
si erano moltiplicate per 
germinazione piu o meno 
spontanea in ogni provincia. 
Queste formazioni. grazie 
all'energia dei capi e alia 
loro capacita. si distinsero 
non solo per aggressivita 
ma anche per la bonta del-
l'organizzazione e per relati-
va disciplina... Per contro 
la DC..., solo in un secondo 
tempo si rese conto che la 
sua fortuna futura non po
le va non dipendere dal con
tribute attivo alia lotta... >. 

II fenomeno dell'inizio 
della guerra partigiana po
ne dunque in primo piano 
1'iniziativa delle avangtiar-
die, la funzione del partito, 
dei partiti, una funzione in
sieme politica e militare, 
civile e organizzativa. Per 
sviluppare una lotta di po
polo, una lotta di massa, 
sono le minoranze non so
lo piu audaci ma piu ricche 
di esperienza politica, piu 
ferme nella prospettiva del
ta lotta armata nel quadro 
della guerra antifascista 
mondiale, quelle che assu-
mono, sin dall'indomani del-
1'8 settembre, la loro funzio
ne decisiva. 

Paolo Spriano 
(11 precedente articolo e 

stato pubblicato il 9 set
tembre). 

Intervis ta con il compagno Volodia Teitelboim 
membro dell'Ufficio Politico del P.C. cileno 
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Santiago del Cile: una delle tante manifestazioni di massa di quest! gforni in appoggio al governo di Unita Popolare. Nella foto accanfo al tltolo: I'incontro fra Luigi Longo e Volodia Teitelboim 

Le forze reazionarie del Ci-
le vorrebbero rovesciare il 
governo di Unita Popolare ca-
peggiato dal Presidente Al-
lende entro I'inverno. L'inver-
no, in die, e gia in corso. 
Finira il 21 settembre. 11 Cile 
vive dunque il periodo piu 
duro e difficile, in cui Unita 
Popolare e fatta oggetto e 
bersaglio degli attacchi piu 
virulenti da parte delle forze 
piu reazionarie e fasciste. Ma 
la risposta popolare a questi 
tentativi disperati e stata ed 
e imponente, e permanente. 
II popolo cileno difendera Uni
ta Popolare con la sua stessa 
vita, in ogni circostanza. Que
sto ci ha dichiarato il com 

pagno Volodia Teitelboim, 
membro dell'Ufficio politico 
del Partito comunista cileno, 
a Milano per partecipare al 
Festival nazionale dell'Unita, 
nel corso di una conversazio
ne con il nostro redattore 
Emilio Sarzi Amade. 

Unita Popolare ha compiuto 
pochi giorni fa tre anni. E' 
alia meta esatta del suo man-
data, che le forze reazionarie 
vorrebbero interrompere • su-
bito. Cosi il compagno Teitel
boim ci ha parlato del Ulan-
cio di questi tre anni, e delle 
prospettive avvenire. Argo-
mento per argomento, questo 
e quanta ci ha detto. 

Bilancio di tre anni 
«71 bilancio e complesso. 

Esso deve essere anche ma
teria di uno studio molto ap 
profondito, perche e la prima 
esperienza del genere che sia 
stata condotta. Bisogna com-
piere questo studio dal punto 
di vista economico, politico. 
sociale, culturale. E' anche 
necessario estrarne le lezioni, 
diciamo • teoriche, perche ab-
biamo potuto verificare nella 
pratica Vatteggiamento delle 
varie classi e dei van strati 
sociali di fronte ad un feno
meno che ha scosso la vita 
di ognuno. Credo che I'espe-
rienza cilena confermi tutte 
le verita conosciute del mar-
xismo, in un modo che po-
tremmo definire drammatico 
Soprattutto essa dimostra che 
la reazione. nella sua milo 
logia " democratica" e nel 
suo interminable chiacchie-
rare di liberta e diritti umani, 
non accetta che il popolo pos 
sa avviarsi al socialismo at-
traverso la strada delle ele-

ziom, della democrazia, sfrut
tando le possibilitd che le isti 
tuzioni democratiche offrono 
alle masse. 

« Nun abbiamo naturalmen-
te mai preteso che il nemico 
di classe potesse accettare la 
legittimita costituzionale rap-
presentata dal movimento po
polare. Ma nel Cile e stato 
provato che la destra lavora 
con il crimine, il complotto 
economico, la collus'tone con 
Vimperialismo straniero. Sa-
pendo che i suoi privilege sono 
in pericolo, ricorre al fasci-
smo. Oggi la reazione cilena 
altacca furiosamente persino 
il cardinale Raul Silva Hen-
riquez, che non e un politico, 
non e un simpatizzante di 
U. P., ma che, come la im-
mensa maggioranza dei cileni, 
pensa che sia suo dovere evi-
tare i furori di una guerra 
civile che e voluta solo dalla 
ultra - destra, dal fascismo, 
strettamente legato all'impe-
rialismo >. 

II terrorismo della destra 
c In questo, essa non ri-

spetta ne la liberta, che nel 
Cile e totale. ne la democra
zia, ne la Chiesa, ne il ca
rattere professionale delle for
ze armate. E' difficile all'este-
ro immaginare Vatmosfera di 
terrorismo che la reazione si 
sforza di creare per rendere 
insostenibile la vita dei cileni. 
E* un problema degno di es
sere esaminato a fondo, per
che questa azione smantella 
tutto I'edificio del cosiddetto 
rispetto per la legge, la Co-
stituzione, la legalita. la vita 

umana. Ma fallira, nel suo 
colossale tentativo di intimi 
dire il popolo. 11 milione di 
abitanti della capitate che il 
4 settembre hanno sfilato da-
vanti alia Moneda rappresen-
tavano non solo U. P., ma 
la volonta della maggioranza 
nazionale, che non accetta la 
guerra civile, 3 colpo di stato. 
il fascismo, il terrorismo quo-
tidiano, che vuole lavorare e 
vivere in pace; il cambia-
mento e voluto non solo da 
17. P., ma anche da grandi 
settori popolari della DC e 
dalle masse indipendenti». 

Nelle campagne 
« Come in tutti i paesi del-

VAmerica latina, anche nel 
Cile, nelle campagne, si e 
vissuto in un regime feudale 
o semi-feudale imposto dai 
conquistatori spagnoli o por-
toghesi. Nel Cile il grande 
latifondo e finito nel 1972, 
quando e stata portata a ter-
mine Vapplicazione della legge 
di ri forma agraria approvata 
al tempo di Frei ma che il 
governo dc aveva realizzato 
ad un ritmo lentissimo, che 
U. P. ha trasformato in un 
ritmo rivoluzionario. Cio ha 
arricchito il popolo, perche 
questo 30 per cento di popo 

lazione rurale che viveva ai 
margini dell'economia, della 
politica e della cultura si e 
risvegliato da un sonno colo-
niale durato oltre quattro se-
coli, ha avuto la terra, ha 
cominciato a conoscere I'istru-
zione, ed i contadini hanno 
fatto la loro iniziazione come 
uomini liberi e come citta-

- dini dotati di una passione ri-
voluzionaria molto forte. Ora 
la grande maggioranza dei 
contadini poveri e degli ope-
rai agricoli appoggia il go
verno Allende e lavora in
sieme con la CUT, la Con-
federazione sindacale ». 

Nell'industria 
«Eppoi, I'oligarchia dei 

monopoli ha perduto il con 
trollo delle Industrie piu im 
portanti del paese, incorpora
te nella sfera sociale della 
produzione, che coesiste con 
il settore misto e con quello 
privato. L'appartenenza a uno 
di questi diversi settori dipen-
de dal peso che le varie Indu
strie hanno sull'economia na
zionale. L'asse attorno al 
quale ruota Veconomia nazio 
nale e il settore sociale. Le 
'Industrie che non sono di im 
portanza strategica sono inte
grate nel settore misto. II 
settore privato e quello piu 
numeroso. Vi appartengono 
tutte le piccole e medie 'Indu

strie. il commercio, i piccoli 
e medi agricollori. Bisogna 
ammettere che, nella prima 
meta del mandato di 17. P., 
la frontiera fra i diversi set
tori non e stata esattamente 
stabilita. E' una circostanza 
che qualche gruppo " gauchi-
ste " ha utilizzato per proce-
dere ad occupazioni ingiuste 
di imprese, sfruttate poi dal
la destra che le ha presenta-
te come rappresentative della 
intenzione del governo di eli-
minare ogni forma di proprie-
ta, cosa che non corrisponde 
assolutamente al programma 
di 17. P., ne alia volonta del 
Presidente, ne del PC. ne de
gli altri partiti della coali-
zione ». 

L'ultima possibility della destra 
« Le forze reazionarie hanno 

fretta, perche ritengono che 
l'ultima occasione per loro sia 
quest'anno, un anno di gran
di difficolta economiche de
terminate in gran parte dal 
sabotaggio economico, dal 
mercato new, dalle difficolta 
di approvvigionamento che 
colpiscono tutta la popolazio
ne. Ma le elezioni di marzo 
sono state una magnifica le
zione morale. La gente ha vo-
tato non con il proprio slo-
maco ma con la propria co-
scienza, elevando la percen-
tuale di U. P. dal 36% del 
1970 al 44%. Qualche rappre-
sentante reazionario ha rile-
vato che " cio significa che 
non abbiamo alcuna speran-
za di rovesciare il governo 
con le elezioni". Infatti, se 
si e avuta una votazione cosi 
sorprendente in una situazio
ne molto cattiva, e chiaro 
che, senza alcuna necessita 
di fare miracoli, ma solo nor-

malizzando la situazione, U.P. 
potrd ottenere la maggio
ranza. 

«Cosi I'estrema destra ha 
accantonato la via elettorale, 
e ha detto che bisogna af-
frettarsi, abbattere subito, 
quest'inverno (cioe ora) il go
verno, in un momento in cui 
la crisi economica e profon-
da. Ha organizzato tutti i suoi 
complotti con questo obbiet-
tivo. Non accetta piu la di-
scussione, ma sposta tutto sul 
terreno del terrorismo e del 
colpo di stato. Pensava 
cioe di poter rovesciare il go
verno di 17. P. con due giorni 
di disordini, ed e da quaran-
ta giorni che il popolo respin-
ge questo tentativo. In pri-
mavera, che da noi viene tra 
due settimane, la situazione 
non sard piu loro favorevole. 
11 prezzo del rame e risalito, 
le semine sono andate bene, 
Veconomia delle fabbriche si 
raddrizza. La loro possibilita 
ultima sara allora passata ». 

II ruolo della DC 

II ruolo dirigente dei lavoratori 
c U. P. ha ricevuto un pae

se immensamente bello, ma 
anclie immensamente disor-
gamzzato Era organizzato, 
nella realta, come un paese 
capitalistico sottosviluppalo. 
in cui la sola cosa importan-
te era di assicurare una dol 
ce vita ad una minoranza 
Nella nuova situazione a cau 
sa di cio. le vecchie istituzio 
ni si dimostrano lotalmente 
insufficienti per rispondere 
alle nuove esigenze dei lavo
ratori, che nella distribuzio-
ne del reddito nazionale sono 
passati dal 50% del 1950 a 
piu del 70c/c ora. 

c In questi tre anni gli ope-
rai hanno cominciato a fare 
la loro pratica come dirigenti 
deU'industria. e i contadini 
del Centro per la riforma 
agraria. Per noi il governo 
deve essere veramente un go

verno del popolo, dal popolo, 
per il popolo. Fare una de
mocrazia ampia come quella 
che vogliamo non e facile. 
La pratica del socialismo di
mostra che si tratla di un fe
nomeno che bisogna slimota-
re sempre, senza paternali
sm'!. Ma per spiegarsi la ca
pacita del popolo cileno di re-
sislere all'offensiva reaziona-
ria, capacita che in qualche 
momento persino stupisce, bi
sogna rendersi conto che cio 
accade solo perche e'e un 
mondo in movimento, fatto di 
organizzazione alia base, che 
ogni giorno e ogni notte vigi-
la in tutte le fabbriche. quar-
tieri, uffici, scuole, proteg-
gendo ogni punto da un at-
tacco di sorpresa, perche il 
popolo e mobilitato 24 ore su 
24. Non e una immagine let-
teraria. E' cosi nella realta ». 

Le realizzazioni di Unita Popolare 
c E* sorprendente che in 

questo clima cosi esasperato il 
governo di 17. P. abbia potuto 
realizzare nella prima meta 
del suo mandato un'opera cosi 
constderevole. La sua ampiez-
za, la sua projondita e il suo 
significato rivoluzionario sono 
do che hanno atterrito la rea
zione, perche nei fatti quasi 
tutti i compiti democratici 
della tappa di transizione ver 
so il socialismo, che noi stia-
mo vivendo, sono stati rea-
lizzati in una proporzione ap 
prezzabile. 11 programma cs 
senziale dei movimenli popo
lari nel Cile e stato. per de-
cenni, di farla finita con la 
dominazione imperialista sul 
paese. Ora, questa dipendenza 
dall'imperialismo e finita to-
talmente, grazie a U. P.». 

« Oggi, il rame, il salnitro, il 
ferro, tutto cib che era in 

mani americane, sono tornati 
nelle mani del popolo cileno 
Per Vimperialismo e un colpo 
grave, un precedente molto 
preoccupante. La nazionalizza-
zione e stata fatta coslituzia 
nalmente, secondo il principio 
di recuperare i profitti ec-
cessivi realizzati dalle com 
pagnie straniere, che nei falli 
non hanno cosi oltenuto un 
centesimo. Vimperialismo e 
preoccupato perche pensa al 
petrolio del Venezuela, alle 
sue posizioni nell'America cen-
trale e del Sud, in Africa, 
Asia, e anche in qualche pae 
se d'Europa. E' davvero un 
catlivo precedente. Qualche e 
sponente americano ha per
sino detto che si sarebbe con-
tentato di ricevere magari un 
solo dollaro, purche il prin
cipio dell'indennizzo fosse sal
vo*. 

Errori e insufficienze 
c Potrei parlare a lungo di 

errori e insufficienze. Gli er
rori piu dolorosi per noi sono 
gli errori epitabili, perche1 si 
sapeva gia prima che erano 
errori. Ma questi errori evi-
tabili in Cile sono stati com-
messi non dai comunisti o 
da 17. P., ma soprattutto dal-
l'azione di gente estranea al 
popolo. che ha concezioni sog-
gettivistiche e volonlaristiche, 
che per conto proprio ha aba 
lito le leggi dell'economia po
litico. che ignora la tatlica. 
che non conccpisce le lappe 
della rivoluzione e crede che 

la rivoluzione cominci dalla 
fine. Sono molto pochi. Tin le 
loro azioni hanno enorme ri-
sonanza nella stampa r azio-
naria. 

«In generate il paese i 
molto diverso da prima di 
Allende. Ha cambiato la sua 
struttura economica. Non ha 
cambiato altrettanto la strut-
tvra politica, quasi nulla nel
la magistratura. U. P ha so
lo una parte del potere, ma 
controlla Vesecutivo, che in 
Cile dal punto di vista costi 
Uizionale e lo strumenlo piu 
forte ». 

Lotta di posizione e salto di qualita 
c 17. P. e in minoranza in 

Parlamento. E' una lunga lot 
ta di posizione. una specie di 
guerra senza palloltole. Ma 
e certo che questa situazione 
di stallo non pud durare inde-
finitamente. * U popolo si 

propone di fare un salto di 
qualita per passare ad una 
tappa piu avanzala. Cid di-
pende, naluralmenle, dalla 
creazione di un rapporto di 
forze favorevole*. 

c Nell'opposizione democra
tica la D.C. e la forza piu 
importante. La DC e costi-
tuita da un largo venlaglio di 
forze, e policlassista, con va
rie alt. 11 rappresentante piu 
conosciuto e influente dell'ala 
conservatrice e Vex presiden
te Frei, ora presidente del 
Senato. Vuole sviluppare in 
Cile Vesper'ienza degasperia-
na, vuole tornare personal-
mente al potere, ristabilire il 
capitalismo all'interno, riu-
nendo attorno a se tutte le 
forze reazionarie, legando 
strettamente il suo destino 
all'imperialismo USA. Per lui 
non e una cosa nuova. John
son aveva salutato la sua 
ascesa alia presidenza come 
un antidoto alia rivoluzione 
cubana. Aveva promesso la 
rivoluzione nella liberta. Ma 
in 6 anni non ha fatto alcuna 
rivoluzione e la rivoluzione 
nella liberta ha dovuto far-
la U. P. 

c Esiste tra il programma 
di 17. P. e diversi punti di 

quello proposto nel 1970 da 
Tomic, il d.c. avversario di 
Allende nelle elezioni, un 
margine molto largo di con-
vergenza. E' per questo che 
le possibilita reali di un lavo-
ro in comune con le masse 
che seguono la DC non e una 
possibilita dell'ultima ora, ma 
ha una sua storia e risponde 
alle necessita del popolo cile
no. Nella DC e'e molta gente, 
credo la maggioranza, che 
nella sua coscienza e d'ac-
cardo con Vappello del cardi
nale per aprire le parte al 
dialogo, per impedire la guer
ra civile. La direzione della 
DC, solto Vinfluenza di Frei, 
ha poslo oslacoli al dialogo ed 
ha appoggiato cio che .'Alende 
ha chiamato " lo sciopero 
della borghesia". Ma cre-
diamo che la volonta delle 
masse caltoliche che seguono 
la DC rendera possibile n*I 
prossimo futuro stabilire le 
basi per una soluzione politi
co della crisi cilena ». 

Le forze armate 
< Le forze reazionarie cer-

cano impudentemenle di im-
pegnare le forze armate in 
una avventura. Certo, le for
ze armate non possono vive
re in una tor re d'avorio. Su-
biscono Vinfluenza del mondo, 
come la Chiesa e qualsiasi al
tra islituzione. La destra cer-

ca di mobilitare qualche crr-
chia familiare di qualche ge
nerate o ammiraglio. Ma la 
grande maggioranza dell'e
sercito e rimasla fedele • ! 
senso profondo della sua mis-
sione costituzionale, obbeden-
do al potere civile ». 

La risposta popolare 
" € II popolo ajfronta Voffen
siva reazionaria, non rispon-
dendo col principio di " oc-
chio per occhio, dente * per 
dente", che significherebbe 
accettare il piano di far *ca-
tenare la guerra civile, ma 
mantenendosi nel quadro di 
una propria tattica. Oggi tut
to il popolo si mobilita per 
mantenere in moto il paese. 
Davanti alio "fsciopero della 
borghesia " non una sola fab 
brica e rimasta paralizzata, 
non un solo contadino ha ces-
sato di lavorare. Di fronte 
alia serrata dei proprietari di 
camion altri camionisti han
no organizzato un loro movi
mento per lavorare; i giova

ni volontari, studenti che han
no rinunciato alle cacanze, 
lavorano dovunque senza po-
sa. Gli ordini professionali 
reazionari hanno proclamato 
scioperi, ma negt] ospedali il 
100 per cento degli infermieri 
e molti medici hanno lavora-
to. Anche due o tre turni di 
seguito. Ora il movimento 
reazionario sta declinando. 
Ma bisogna agire in una pro
spettiva p'ii ampia che per-
metta di allargare il fronte 
di tutti coloro che sono con
tro la guerra civile e il colpo 
di stato, e cosi i rapporti com 
la DC sono molto importanti. 
11 popolo cileno comunque di-
fendera il potere con la ma 
vita, in ogni circoetanta ». 


