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L'eroica lotta del Cile contro F asservimehto all'imperialisms per l'indipendenza nazionale e la liberta 

PROFILO DI SALVADOR ALLENDE 

Vita e morte di un eroe 
della causa socialista 

Da studente rivoluzionario a « ministro dei poveri», a presidente — La lucida consfc-
pevolezza del rischio mortale: « Se mi assassinano, il popolo seguira la sua strada » 

h'uomo caduto da eroe per 
non cedere alia violenza fa-
scista non aveva nulla, 
esteriormente, dell'eroe. 11 
Cile fa spicco fra gli altri 
paesi latino-americani per 
non aver avuto caudillos, co-
pi prestiglosi e carlsmatici. 
E Salvador Allende era un 
tipico cileno. Figlio di un Ho
mo brillante e colto, nipote 
di un senatore radicale, pa-
triota, organizzatore dei ser-
vizi medici dell'esercito du
rante la guerra del Pacifi-
co e gran maestro della 
Gran Loggia massonica del 
Cile, H giovane Salvador as-
sorbi nel modo piii natura-
le. attraverso letture e con
versazioni familiari, Vamore 
per la liberta e la democra-
zia. La « scoperta» delle 
idee socialiste avvenne inve-
ce all'esterno delle mura do-
mestiche. Lo ha raccontato 
Allende stesso: studente li-
ceale, comincib a frequen-
tare la casa di un vecchio 
manovale anarchico, che gli 
prestava testi rivoluzionari, 
gli parlava delle ingiustizie 
sociali. lscriltosi alia facol-
ta di medicina (una facolta 
« di sinistra ») approfondi e 
preciso Vapprocdo con il 
marxismo. <s.lo e i miei com-
pagni — narrb all'inviato di 
un rotocalco italiano — abi-
tavamo in un quartiere mol-
to modeslo, e passavamn 
molte nolti in una pensio-
ne di terz'ordine a leggere 
i\ Capilale. testi di Lenin e 
di Trotzki*. 

Non ancora laurealo, co
mincio a partecipare alle 
lotte poliiiche. Come vice-
presidente della Federazione 
studentesca, a 23 anni, nel 
1931, fu tra i dirigenti del
le azioni di strada che pro-
vocarono la caduta del dil-
tatore gen. Carlos Ibanez. 
Con un gruppo di giovani, 
occupb I'universita. Arresta-
io, Uberato, ancora una vol
ta arrestato I'anno seguente, 
ebbe in prigione • la notizia 
che suo padre era morto. 
Le aulorila gli diedero un'ora 
di tempo per partecipare ai 
funercli- Sulla tomba del pa
dre, ad alta voce, pronuncib 
un giuramento: « Da questo 
istante, consacrerb la mia 
vita alia lotta sociale ». 

L'anno dopo, 1933, insieme 
con Eugenio Matte, Marma-
duke Grove e Oscar Schna-
ke. fondb il Partito sociali
sta. Nel 1935. fu inviato al 
confino dal presidente Ales
sandri (del Partito naziona
le, di destra). Relegato nel 
porto di Caldera, curb gli 
ammalali, visse con i lavo-
ratori del mare, continub a 
svolgere un'intensa altivita 
di propagandisla e di poli 
lico. Eletto deputato nel 
1937, fu tra gli organizzato-
ri del Frnnle popolare, die 
I'anno seguente andb al po 
tere con il presidente Pedro 
Aguirre Cerda, radicale Nel 
1939 fu chiamato a dirigere 
il minister" della Saniia 

La sua attivita interna, 
orientata a migliorare con-
cretamente e rapidamente le 
condiziom di vita e di la-
voro delle masse proletarie, 
gli attirb vaste simpatie. Lo 
chiamarono «il ministro dei 
poveri >. Varb riforme delle 

leggi di previdenza sociale, 
costrui ospedali, gettb le ba-
si di quello che poi divenne 
U Servizio nazionale di Sa-
nitd, investi ingenti somme 
nella creazione di ambulato-
ri per la lotta contro le ma-
lattie veneree, stabili la gior-
nata lavorativa di otto ore 
per gli infermieri, e in un 
libro considerato ancora oggi 
un testo classico f« La real
ta medico-sociale del Cile y) 
illustrb un piano completo di 
rjforme che avrebbero dovu-
to mutare radicalmente la 
vita delle masse cilene. Di-
resse personalmente, dando 
prova di una straordinaria 

capacita di lavoro, Vopera di 
soccorso nelle zone devasta
te dal terremoto del 1939. 

Caduto il governo di Fron-
te popolare. fu eletto sena
tore nel 1945, e sistemati-
camente rieletto-fino al 1969. 
Nel 1952, 1958 e 1964 fu can-
didato alia presidenza come 
esponente di coalizioni di si
nistra. Nonostante le sconfit-
te, continub a battersi con 
quella tenacia che era una 
delle caratteristiche della sua 
personalita. E, nel 1970. en-
trb nel Palazzo della Mone-
da, dove e morto da valnro-
so al suo posto di combat-
timento. 

Un ricordo del poeta 
comunista Neruda 

IJ poeta comunista Pablo 
Neruda, che lo accompagnb 
durante le campagne eletto-
rali, ne sottolineava I'ecce-
zionale energia: < Quando 
Allende era candidato al Se-
vato per la Patagonia, la 
sua giornata era intermina-
bile. Ci sposlavamo in mac-
china da un punto all'altro 
dell'immensa regione e ogni 
venti minuti, pressappoco. 
egli scendeva dalla macchi-
na per parlare col megafo-
no anche solo a qualche de-
cina di persone. La cosa du-
rava tutto il giorno e, men-
ire noi eravamo sfiniti, lui 
tornava in macchina, si met-
teva un giornale sul volto e 
dormiva per pochi minuti 
Oppure. lo trovavamo dietro 
una porta, in casa di ami-
ci, che dormiva seduto. Vn 
attimo dopo era capace di 
improvvisare un discorso po
litico, preciso, dettagliato ». 

Assumendo Vincarico di 
presidente, Allende sapeva 
bene di affrontare rischi ter-
ribili, anche personali. Dalla 
lunga inlervista con Regis 
Debray, pubblicata nel vo
lume * La via cilenay, ri-
sulta con evidenza dramma-

tica che quest'uomo ligio al 
quadro costituzionale, tena-
cemente attaccato anche alle 
forme della legalila demo-
erotica, sapeva di avere nel
la reazione interna e nell'im-
perialismo due nemici mor-
tali. A Debray. che gli espo-
neva con inquietudine certe 
critiche di c ultra-sinistra », 
Allende rispondeva: le classi 
privilegiate non hanno dub-
bi, non considerano il go
verno popolare un governo 
c malleabile», ma un perico-
loso nemico di classe. Ecco 
perche — aggiungeva — ri-
corrono a tutti i mezzi — ca-
lunnie, furibonde campagne 
di stampa, sabotaggi, provo-
cazioni armate e complotti — 
per riprendere il potere. 

11 colloquio ebbe luogo al-
I'inizio del 1971. Prima an
cora, durante la conferenza 
stampa del 29 ottobre 1970. 
subito dopo le elezioni che 
gli avevano data la vittoria, 
il candidato delle sinistre 
aveva rivelato che per due 
volte i reazionari avevano 
tenlato di ucciderlo (il gen. 
Schneider era gia stato as-
sassinalo). 

La generosa offerta 
del dialogo alia DC 

Discutendo con Debray, 
Allende negb che tutto an-
dasse c troppo Undo >, che 
cioe le classi privilegiate e 
il governo di Washington des-
sera prora di una specie di 
tollerante sopportazione. di 
fronte a un governo «im-
belle >. Al contrario — dis-
se — la reazione ha spinlo 
il Cile sull'orlo della guerra 
civile. Lui stesso, in una 
occasione, era stato costret-
to a impugnare le armi per
sonalmente (e non si era che 
agli inizi): «... Una volta, 
quando e avvenuto uno de-
gli attentati contro casa mia, 
e'era un solo poliziolto alia 
porta e non aveva Vordine di 
sparare. 11 gruppo degli at-
taccanti era numeroso, e 
percib soio stato coslretlo a 
uscire in strada con una ri~ 
voltella e a sparare per spa-
ventarli e metterli in fuga >. 

Si aspettava la pallottola 
omicida. «Se mi assassina
no — disse a Debray — il 
popolo continuera nella sua 
direzione, seguira la sua stra
da, forse con la differenza 

che le cose saranno molto 
piii difficili, molto piu vio-
lente... *. 

Eppure. a coloro che usa-
vano contro di lui la vio
lenza, Allende non replicb 
mai con la violenza. Si li-
mitb a sforzarsi di imporre 
il rispetto della legge, pnr 
sapendo di avere un appa-
rato statale malfido e una 
magistratura fortemente in-
fluenzala dalla destra, e per
cib riluttante a colpire i ter-
roristi con il rigore neces-
sario. E di non poter contare 
sulVappoggio del parlamen-
to, in cui i suoi avversari, 
di destra e democristiani, 
erano in maggioranza. Anzx, 
fino all'ultimo, con la DC ha 
ricercato generosamente, pa-
zientemente, il dialogo. 

< Credo al voto e non al fu-
cile >. aveva detto una volta. 
A un interlocutore britanni-
co, nel 1964, aveva cosl espo-
sto il suo pensiero: « Noi in-
tendiamo realizzare per via 
legale cid che, fino ad oggi, 
i stato realizzato solo attra
verso Vinsunezione armatay. 

E in un'altra occasione: 
«Noi vogliamo sostituire il 
regime capitalista con un re
gime socialista. Che cib non 
sia stato possibile, fino ad 
oggi, per via legale, lo sap-
piamo perfettamente. Ma 
sappiamo anche che ora cer-
cheremo di farlo*. 

Su questa prospettiva ha 
continuato a insistere con 
coerenza, in polemica anche 
con una parte dei suoi so-
stenitori, perfino con un'ala 
del suo stesso partito. Lo 
provano i suoi discorsi, le 
sue interviste. Affermava 
con convinzione la possibilita 
di « costruire un nuovo mo-
dello di societa », attraverso 
«7a via pluralista, prevista 
dai classici del marxismo, 
ma mai prima d'ora realiz-
zata ». «II Cile — diceva — 
e oggi la prima nazione della 
terra che dovra elaborare il 
secondo modello di transi-
zione alia societa socialista *. 

E aggiungeva: c Percor-
riamo una strada nuova: 
avanziamo senza guida su un 
terreno sconosciuto; abbiamo 
appena, come bussola. la no
stra fedelta all'umanesimo di 
tutte le epoche — e in par-
ticolare all'umanesimo marxi-
sta — e abbiamo come stella 
polare il progetto della so
cieta che desideriamo rea
lizzare, ispirata dalle aspi-
razioni piu profondamente 
radicate nel popolo cileno >. 
. Quest'uomo accusato di 
avere V* ossessione demo-
craticista >. ex massone co~ 
me suo padre e suo nonno, 
eppure amico di cattolici, 
ateo ma sensibile ai prbble-
mi religiosi (prima di assi-
stere al Te Deum per la sua 
elezione si assicurb della 
presenza di ortodossi, prote-
stanti ed ebrei), socialista 
ma anche c radicale > e c li
berate >, < sottile, intelligen-
te, colto, con amid in tutti 
gli ambienti. civili o militari, 
e nei partiti politici». come 
ha scritto un osservaiore 
francese: questo € rivoluzio
nario legalitario >, che ama-
ra a tal punto il suo paese 
da dire a un giornalisla ita
liano: * 11 CUe, che i stato, 
e e sara una perfetta demo-
crazia...»; questo «uomo 
d'onore ^. come a denti stret-
ft lo ha definito uno storico 
spagnolo conservatore, era 
anche un ammiratore della 
rivoluzione cubana, e un 
amico di Castro e del « Che > 
Guevara. Di Guevara censer-
vava una copia del celebre 
saggio « La guerra di guer-
riglia », con una dedica: c A 
Salvador Allende, che per 
altre vie cerca di raggiun-
gere la stessa cosa. Con af-
fetto, Chey. Mostrando a 
Debray il volume, Allende 
gli disse: *Per me ha un 
valore inestimabile. Qualcosa 
di eccezionale, che conservo 
come un tesoroy. 

Vomini cosi diversi, muo-
vendosi € per altre strode >, 
hanno dato la vita per la 
stessa causa, sono caduti 
sotto i colpi degli stessi as-

.sassini, e t loro nomi, oggi, 
si associano in un solo, com-
mosso ricordo. 

Arminio Savioli 

3 anni di governo popolare 
Alia vittoria di Allende — nel settembre del 1970 — il Cile versava in una profonda crisi economica e sociale • Era possibile 
superarla solo riconquistando le ricchezze minerarie, in mano USA, ed attuando riforme di struttura • II blocco economico impe-
riatista congelb i primi sintomi di ripresa • Le gravissime colpe della direzione di destra della DC che, fin dal 1971, ha lavo-
rato per dividere il Paese e incoraggiare soluzioni di forza con I'obiettivo dichiarafo di abbattere I'amminisfrazione delle sinistre 

Accompagnato da manife-
stazioni di gioia popolare e 
sostenuto dall'appoggio e dal 
consenso ufficiale della gran-
de maggioranza delle forze 
politiche cilene, Salvador Al
lende si insedid al palazzo 
della Moneda, la sede della 
presidenza, il 4 novembre del 
1970; vi sarebbe rimasto 
1043 giorni. Alia carica di 
capo dello Stato era giunto 
guidando, alle elezioni del 4 
settembre precedente, la coa-
lizione di Unita popolare, 
portatrice di un programma 
di profondo rinnovamento 
economico e sociale. Aveva 
battuto di stretta misura (il 
36,3 per cento dei voti) il can
didato della destra Jorge 
Alessandri che, con il 34%, 
precedeva l'esponente dc Ra-
domiro Tomic. Ma questo mar-
gine limitato si trasformd nel
la seduta congiunta di Ca
mera e Senato, il 24 ottobre. 
in un generate consenso: 153 
voti su duecento. Una mag
gioranza schiacciante — com-
posta da sinistre e democri
stiani — attorno a un uomo 
e a un programma, salutati e 
incoraggiati anche dal cardi-
nale Silva Henriquez. prima
te del Cile. 

Fu lo stesso Tomic a pre-
cisare 1'ampiezza della fi-
ducia data al nuovo presi
dente: la DC appoggiava la 
nazionalizzazione del rame, 
la creazione di un'area di 
produzione controllata dal-
io Stato, la nuova riforma 
agraria e • anche una Costi-

' tuzione diversa, adeguata ai 
passi avanti che si attende-
vano dal Paese. Erano, que-
sti. punti fondamentali del 
programma di Unita popola
re. insieme con il controllo 
dello Stato sul commercio 
estero, sui settori strategici 
deH'economia, sull'insieme 
dell'industria estrattiva e del-
1'attivita finanziaria, sui ser-
vizi pubblici. , 

Che il Cile avesse bisogno 
di una trasformazione pro
fonda emergeva dalle condi-
zioni in cui versava, al mo 

• mento dell'assunzione del go
verno da parte di Unita po
polare, dopo sei anni di am-
ministrazione dc che. dietro 
lo slogan della «rivoluzione 
nella liberta*. celava la cru-
da realta del fallimento del
la riforma agraria e della 
mancanza di volonta di dare 
all'economia e in particolare 
all'industria " estrattiva una 
funzione di crescita e di svi-
luppo dell'intero Paese. 

Le ricchezze, in primo luo
go il rame, continuavano a 
restare in mano alle compa-
gnie statunitensi. Anaconda 
e Kennecott: il 60 per cento 
della terra apparteneva an
cora al 2 per cento dei pro-
prietari; il cinquanta per cen
to dei lavoratori ricevevano 
salari inferiori al minimo vi-
tale; la meta dei bambini era 
sotto-alimentata; mezzo mi-
lione di famiglie erano senza 
casa, un altro mezzo milione 
risiedeva in*, abitazioni prive 
dei servizi essenziali. 
. La sfida di Unita popolare 
a questa realta, dai conno-
tati drammatici, riguardava 
quindi in primo luogo l'eli-
minazione delle cause della 
arretratezza cilena. cioe la 
necessita di tagliare i lrgami 
di dipendenza dagli Stati Uni-
ti, per far restare nel Paese 
i frutti della ricchezza del 
rame, per consentire uno svi-
luppo economico a cui corri-
spondesse la crescita della 

democrazia e della partecipa-
zione popolare, in un quadro 
di avvio a una trasformazio
ne socialista nel rispetto del
le forme istituzionali e legali 
esistenti. 

Proprio su questo terreno 
— che perfino la DC consi-
dero tre anni fa come una 
via obbligata — e avvenuto 
il grande scontro fra Unita 
popolare e le forze conserva-
trici interne e inteinazionali, 
uno scontro che i difensori 
del c vecchio Cile» hanno 
condotto ' senza esclusione di 
colpi, dai primi ricatti alio 
sbocco atroce e sanguinoso 
di questi giorni. 

II 22 ottobre Allende non 
si era ancora insediato alia 
Moneda ed il suo primo go
verno non aveva ancora pre-
stato giuramento quando il 
generale Rene Schneider, ca
po di stato maggiore dell'eser
cito. venne ucciso da un com
mando fascista; questo 6 sta
to il primo tentativo di bloc-
care il processo di rinnova
mento, facendo leva su quei 
settori dell'esercito che, gia 
negli ultimi anni della presi
denza di Frei. non avevano 

cesso inflazionistico che in 
dieci anni aveva portato a un 
aumento del costo della vita 
del mille per cento. 

La dimensione e 1'ampiezza 
di questo attacco divennero 
ancora piu precise dopo le 
elezioni amministrative del 4 
aprile del '71 in cui i partiti 
dell'Unita popolare sfiorarono 
la maggioranza assoluta dei 
consensi, dimostrando nel mo
do piu eloquente la crescita 
dell'adesione popolare alle 
trasformazioni in corso: oltre 
alia nazionalizzazione del ra
me, faceva grossi passl avan
ti la riforma agraria, lo Sta
to estendeva il suo controllo 
sugli strumenti d'intervento ft-
nanziario e. sul piano inter-
nazionale, il Cile dava l'av-
vio alia rottura dell'isola-
mento di Cuba, prospettando 
inoltre quella molteplicita del 
commercio estero che sta al
ia base dell'indipendenza eco
nomica e politica. Ed ancora 
la stabilita del governo si 
stava dimostrando tale da 
bloccare — sul piano politi
co e della difesa della le'ga-
lita — i numerosi complotti 
che serpeggiavano fra grup-

no cominciato a modificare 
gia da tempo l'atteggiamen-
to della DC verso il gover
no: dall'iniziale consenso alle 
riforme si stava passando ad 
un'ostilita sempre piu mar-
cata. 

Nel marzo del '72 Frei po-
te cosi fare la sua prima 
sortita, alio stadio di Santia
go, con una vera e propria 
dichiarazione di ostilita nei 
confronti di Allende, accen-
nando apertamente al rove-
sciamento del governo di Uni
ta popolare prima della sca-
denza del mandato presiden-
ziale. della durata di sei an
ni. Fu l'avvio della politica 
della divisione in due del Pae
se, dell'uso — a questo sco-
po — delle crescenti difficol-
ta economiche, riflesso diret-
to dello strangolamento lm-
perialista, delle «accuse co-
stituzionali» contro singoli 
ministri, della strumentalizza-
zione del malcontento serpeg-
giante fra i ceti medi. Frei 
impadronitosi ormai del suo 
partito — sottraendo la mag
gioranza a una sinistra che, 
nonostante l'attaccamento al 

r princlpi dello sviluppo demo-

SANTIAGO — Truppe sediziose prendono posizione davanti al palazzo presidenziale prima 
dell'attacco che si concludera con I'assassinio di Allende 

celato velleita eversive. L*or-
gamzzatore materiale dell'ag-
guato a Schneider era il ge
nerale Viaux. Ma chi ci fos
se dietro a questi si sarebbe 
saputo con certezza solo piu 
tardi quando. di fronte alle 
prime misure del nuovo go
verno per ridare al Cile le 
sue ricchezze minerarie, as-
sunsero una forma esplicita 
le minacce lanciate da Wash
ington. 

II 23 dicembre del *70 Al
lende annuncio la nazionaliz
zazione delle miniere di ra
me, di proprieta di compa-
gnie statunitensi che ogni an
no sottraevano al Cile cen-
tinaia di milioni di dollari. 
Non passarono molte settima-
ne che prima Nixon e poi 
Kissinger - parlarono di « mi-

1 naccia cilena alia liberta del-
1'America latina e deH'intero 
occidente»; passo molto me-
no tempo per far crollare, sui 
mercati internazionali. il 
prezzo del rame a livelli che 
rasentavano il rischio di una 
produzione in perdita per il 
Cile; e, nello stesso tempo, 
per Intensificare la fuga dei 
capitali, bloccare gli investi-
menti, aggravando cosi il pro-

pi fascisti e limitati settori 
militari, appoggiati dall'ester-
no, e — su quello economi
co — da incrementare la pro-
duttivita e frenare l'infla-
zione. 

E' stato infatti dal secondo 
semestre del '71 che la guer
ra segreta di Washington 
contro il nuovo Cile ha assun-
to nuove e piu vaste propor-
zioni. Lo strangolamento eco
nomico. con il blocco dei cre-
diti e il rifiuto. insieme con 
altri Paesi. di rinegoziare il 
debito estero contratto dal 
Cile negli anni precedent!, di
venne una delle due armi 
principali dell'attacco. L*al-
tra fu il cambiamento radi
cale dell'atteggiamento della 
DC nei confronti del governo; 
in questo cambiamento — si 
pud dire senza - timore di 
smentita — ebbe un ruolo 
particolare il dipartimento di 
Stato americano. presso cui 
Eduardo Frei fu ospite per 
lunghe settimane e dove, evi-
dentemente, riscopri lo stret-
to legame d'interessi fra la 
grande borghesia cilena e gli 
Stati Uniti. Ma i ricatti inter-
ni ed internazionali e la sua 
natura inter-classista aveva-

cratico. era piii preoccupata 
delTunita interna della DC 
che dell'unita del Paese — 
punto in questo modo alle 
elezioni politiche, svoltesi nel 
marzo scorso. con l'intento di 
ottenere grazie all'alleanza 
con la destra di Alessandri e 
quella fascista del movimen-
to terrorista « patria e liber
ta > la maggioranza dei due 
terzi al Congresso e deporre 
Allende. 

Il risultato elettorale del 4 
marzo frustro questo piano, 
ma la sua matrice eversiva 
rimase. Unita popolare otten-
ne oltre il 43 per cento dei 
voti. Un risultato che non le 
consentiva di governare con 
l'appoggio di una maggioran
za in parlamento, ma che ve-
niva ritenuto ed era un grosso 
successo, considerando l'at-
tacco concentrico di cui era 
obiettivo. Alle elezioni il go
verno era arrivato dopo aver 
superato, neU'ottobre del '72, 
la serrata dei proprietari dei 
mezzi di trasporto privati, 
che aveva creato ulteriori dif-
ficolta nella distribuzione dei 
beni di consumi. Vi era giunto 
anche dopo diversi tentativi di 
dialogo con la DC, sempre 

frustrati da Frei. e ribaden-
do la scelta di sviluppo socia
lista, in particolare nell'in-
dustria. 

II 43 per cento dei voti espri-
meva un consenso molto lar
go, anche se minoritario, ed 
era lo sbocco di un processo 
di mobilitazione delle masse 
lavoratrici a difesa delle con-
quiste sociali, politiche ed eco
nomiche ottenute. Inoltre, so-
prattutto nel corso della ver-
tenza con i trasportatori pri
vati, Allende aveva instaurato 
un rapporto di collaborazione 
con i comandi delle forze ar
mate. in primo luogo con il 
gen. Prats, capo dell'esercito, 
che sventava in parte il ten
tativo dc di creare il vuoto 
attorno a Unita popolare. la 
quale — nonostante polemiche 
sovente anche aspre fra i par
titi che ne fanno parte o con 
tendenze piu radicali — con-
servava al suo interno un rap
porto unitario e di solida-
rieta. 

Ma una nuova grossa crisi 
si profilava all'orizzonte. Dopo 
un lungo sciopero dei mina-
tori di El Teniente, il mag-
gicre giacimento di rame del 
Paese. scesi in lotta per ot
tenere aumenti salariali su-
periori a quelli decisi per le 
altre categorie — sciopero in 
cui erano dominant! elementi 
corporativi ed influssi aperta
mente eversivi — il 29 giugno 
un gruppo di militari fasci
sti, legati a «Patria e li
berta » cercavano di dare 
l'assalto al palazzo della Mo
neda, evidentemente convinti 
di trascinare nell'azione altre 
forze. Contavano di trovarle 
nelle forze armate, ma anche 
a livello politico e non solo 
presso il partito di Alessan
dri. Infatti tutto l'atteggia-
mento di Frei — nonostante 
che all'interno della DC co-
minciassero a manifestarsi 
concretamente e pubblicamen-
te tendenze favorevoli al dia
logo con il governo — era 
rimasto contrassegnato dal 
tentativo aperto eproclamato 
di non lasciare Allende alia 
presidenza fino al ,1976, Ten
tativo che si e ripetuto nel-
Tagosto scorso, con la prete-
stuosa ripresa della serrata 
dei trasportatori privati e con 
la dichiarazione di c illegali
ty » del governo approvata 
dalla Camera dei deputati per 
staccare i comandanti militari 
dalla coalizione al potere e 
sollecitare all'azione le ten
denze golpiste all'interno del
le forze armate. Le dimissioni. 
imposte con una furiosa cam-
pagna della destra, del gene-
rale Prats e deU'ammiraglio 
Montero dal comando del
l'esercito e della marina e 
l'arresto di ufficiali sono av-
venimenti di pochi giorni fa. 
precedenti di poche ore la 
sanguinosa rivolta di martedi. 

Quello di questi giorni e il 
tragico sbocco di una divisio
ne del paese contro cui Unita 
popolare ha lottato con for
za. nonostante le diversita di 
valutazioni al suo interno sul-
la possibilita effettiva del re-
cente dialogo avviato con la 
DC e interrotto da quest'ul-
tima. Ha lottato nel rispetto 
della legalita, decisa a ga-
rantire le conquiste ottenute 
per i lavoratori e l'indipen
denza e la dignita dell'intero 
Paese, in una battaglia diffi
cile e accanita contro avver
sari potenti. 

Renzo Foa 

Per impedire il nascere di « una nuova Cuba nell'America Latina » 

IL LUNGO C0MPL0TT0 DELLA CIA 
Milioni di dollari stanziati per sostenere gli uomini della Democrazia crisfiana nelle elezioni del 1964 e del 1970 

Cento agenti imriati dagli Stati Uniti — L'intervento del trust ITT nelle recenti rivelazioni del «Washington Post* 

H putsch di Santiago e I'as
sassinio di Allende sono il 
tragico punto di arrivo di una 
battaglia che la destra cilena 
ingaggid, con l'appoggio de
gli Stati Uniti. fin da dieci 
anni fa. Pochi mesi fa sono 
stati rivelati proprio a Wa
shington due complotti orditi 
dalla CIA ne! 1964 e dalla CIA 
e dalla ITT nel 1970 per so
stenere il candidato dc e per 
impedire ad Allende di arri-
vare alia Presidenza del Ci
le. Nel 1904 il complotto riu-
sci: Allende risulto battuto e 
Eduardo Frei divento presi
dente. L'operazione fall} in-
vece nel 1970. Vale la pena 
richiamare queste scandalose 
vicende che appaiono ora co
me lo sfondo sinistra della 
sanguinosa congiura ordita og
gi da militari fedifraghi in 
combutta con fascisti intemi 
e con agenti deirimperialismo. 

n 2 aprile di quest'anno. 
testimoniando davanti alia 
speciale sottocommissione del 
Senato USA per le relazioni 
Mttre, il president* della ITT 

Geneen ammise che la sua 
compagnia aveva offerto un 
milione di dollari (oltre mez
zo miliardo di lire) alia Casa 
Bianca e al Dipartimento di 
Stato < per tentare di sconfig-
gere Allende, la cui elezione 
era ancora in discussione al 
Senato cileno e. in subordkie, 
di convincere Allende a con
sentire alle grandi compagnie 
americane di recuperare i loro 
investimenti in beni naziona-
lizzati >. Va precisato che il 
patrimonio della ITT in Cile 
— nazionalizzata nel 1972 — 
era di 103 milioni di dollari. 

La testimonianza continua-
va riferendo circa i contatti 
con la CIA da parte della ITT. 
del cui consiglio di ammini-
strazione faceva parte John 
McCone, gia direttore della 
CIA stessa. Secondo il presi
dente della ITT, tutto sarebbe 
sempre rimasto alio stato di 
progetto, ma la stessa Com-
missione USA dovette invece 
dichiarare che si era «avuta 
da parte della ITT una inanv 

missibile ingerenza negli af-
fari intemi del Cile >. 

Ma la trama CLA, che con 
ogni evidenza e dietro al c gol-
pe> di martedi. partiva come 
si e detto, da molto lontano, 
precisamente dal 1964. Un 
giornalista americano. Lau
rence Stern, sempre nello 
scorso mese di aprile. pub-
blico sul Washington Post un 
articolo esplosivo circa 1'azio-
ne svolta dalla CIA e dalla 
ambasciata USA in Cile per 
impedire la vittoria di Allen
de contro Frei nelle elezioni 
del 1964. 

«La mano della CIA nella 
sconfitta di Allende nel 1964*. 
era il titolo dell'articolo. Ba-
sandosi sulla testimonianza di 
un ambasciatore degli Stati 
Uniti in Cile, Stern riferiva 
che a queH'epoca erano stati 
spesi per la «operazione Ci
le > ben venti milioni di dol
lari (circa dodW miliardi di 
lire) ed erano stati inviati 
nel paese cento agenti ca-
muffati. In confronto con que
ste cifre, scriveva il fiornali-

sta. il milione di dollari of
ferto dalla ITT nel 1970 per 
combattere lo stesso Allende 
«appare come una merendi-
na con il the*. 

La decisione di intervenire 
contro Allende fu presa fin 
dai primissimi tempi dell'am-
ministrazione Johnson, ma ad 
attuare e a dirigere il pro
getto furono ancora gli uo
mini del periodo kennediano, 
decisi a impedire che « un'al
tra Cuba» sorgesse nell'Ame-
rica Latina. 

Strumento finanziario della 
operazione contro Allende nel 
'64 fu la «International De
velopment Foundation >, un 
ente per lo sviluppo econo
mico che servi soprattutto per 
foraggiare le organizzazioni 
contadine in funzione anti-so-
cialista: «QueU'intervento in 
Cile fu strepitoso, quasi osce-
no>, dichiarava a Stern un 
funzionario CIA. In appoggk) 
al leader della DC Eduardo 
Frei nacque un giornale che 
un funzionario, questa volta 
del Dipartimento di Stato. co

si definiva: cLa veste tipo-
grafica era magnifica, le fo-
tografie superbe. Era un pro-
dotto genuino di Madison 
Avenue ed era di gran lunga 
al di sopra del livello degli 
altri giornali cileni>. 

H Washington Post rivelo pu
re che oltre all'aiuto gover-
nativo nordamericano, stan-
ziarono fondi per appoggiare 
Frei anche le Democrazie 
cristiane italiana e tedesca. 
Quest'ultima per gli aiuti si 
serviva della Fondazione Ade
nauer. Per quanto riguarda 
la DC italiana — aggiungia-
mo noi — i rapporti con i 
democristiani dell'America La
tina e in primo luogo del Cile, 
sono sempre stati tenuti dal-
l'on. Rumor, presidente anche 
della Intemazionale democri-
stiana europea. Gli ultimi in-
contri di Eduardo Frei con 
gli esponenti dc italiani ri-
salgono al giugno scorso, 
quando egli tornd in Italia 
per partecipare al XTI con
gresso della Democrazia cri-
stiana svoltosi a ROOM. 


