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La drammatica e fiera lotta del popolo cileno contro Pimperialismo e per la liberta 

INCONTRI 
CON ALLENDE 

Profonda amicizia con i comunisti italiani - Vultima 
comunicazione con la Moneda: « Tutto e possibile, 

salvo una cosa, che Salvador si arrenda ai fascisti » 

LA CAMPAGNA elettorale 
che il 4 settembre 1964 si 

concluse con la elezione di 
Frei, da mesi infuocava il 
Cile. In un giorno di giugno. 
tra le case di una borgata, 
fango e paglia, 200 chilometri 
a sud di Santiago, ascoltai per 
la prima volta Salvador AI-
lende. Parlava col megafono 
a una ventina di contadini ac-
cucciati nell'ombra delle ca-
panne, sull'altro lato dellu 
strada. Le sue erano parole 
semplici e dirette, miseria e 
crudelta del latifondo. appel-
lo alia speranza. certezza nel 
cambio revolucionario. Ascol-
tandolo pensavo ai medici che 
nelle campagne padane. agli 
inizi del secolo, avevano pre-
dicato la redenzione sociali-
sta tra i nostri braccianti: il 
dottor Allende ne aveva an-
che l'aspetto, occhiali a pin
ce-nez, il viso bonario. l'in-
cipiente pinguedine. Poi mi 
presentarono a lui. Chiese del-
l'ltalia. disse che poco tempo 
prima era arrivato in Cile 
1 on Rumor, forse la DC ita-
liana cercava qui una nvalsa 
sulla sconfitta subita nel 1963. 
certamente — insieme con i 
demncristiani tedeschi — essa 
si era impegnata a fondo a 
sostegno di Frei. E il colpo dei 
gorilla in Brasile. avvenuto 
nell'aprile precedente, aveva 
proiezioni su tutta l'Amer'ica 
latina, mentre in Cile piove-
vano dagli Stati Uniti dollari 
e agenti e ricatti minacciosi 
al servizio della <r rivoluzione 
nella liberta». Fu un collo-
quio rapido. Io attendevano al-
tri villaggi. Faceva notte 
quando a 500 chilometri da 
Santiago ascoltai il canto di 
uno stuolo di donne che lo sa-
lutava dopo 1'ultimo discorso: 
< Tio Salvador del campo ci
leno te traigo una flor * 

Incontrai Allende per la se-
conda volta nell'ottobre 1965. 
Memoria straordinaria la sua. 
subito mi riconobbe e, nel 
l'alternarsi degli oratori alia 
manifestazione conclusiva del 
13" congresso del PCCh. pa 
temmo conversare a lungo. Sa-
puto che andavo a Santo Do
mingo. mi disse: « Potrai ca-
pire molte cose. In America 
latina e difficile che un po
polo possa vincere le elezioni. 
ma il popolo dominicano le 
aveva vinte. Allora i generali 
fecero il colpo di Stato. II po
polo e insorto per il ritorno 
alia Costituzione e U ha schiac-
ciati. Allora sono sbarcati 30 
mila marines. Se riuscirai ad 
arrivare nell'isola potrai capi-
re perche ci chiediamo: qual 
e la strada da seguire? ». 

II tema 
boliviano 

Durante il viaggio. arrival 
a Lima il giorno dello ster-
minio di De La Puente e dei 
suoi compagni. A Bogota in 
una sera di pioggia Camilo 
Torres ci saluto prima di par-
tire verso le montagne e a 
Santo Domingo Caamano. al 
suo fianco Aristy e Montes 
Arache. mi ricevette febbrici-
tante. coricato su di una bran-
da. mentre i carri armati sta-
tunitensi sferragliavano nelle 
vie della Ciudad Nueva occu-
pata a tradimento in quei gior 
ni (forse per questo non ho 
dimenticato le-parole e la do-
manda che Allende mi aveva 
rivolto, prima di avviarsi alia 
tribuna del congresso dei co
munisti cileni). 

Due anni dopo egli ricevet

te una delegazione del PCI co-
stituila da Aldo Tortorella e 
da me, a Santiago nel palaz-
zo del Senato. Sulla stampa di 
quei giorni dominava la noti-
zia dell'accendersi di un fo 
colaio guerrigliero in Bolivia 
— che si diceva fosse capeg-
giato da Clie Guevara — e 
questo fu il tenia prevalente 
della conversazione, una volta 
esaurite le domande sul Par-
lamento. i rapporti tra le forze 
politiche. il ruolo di Frei. Do
po aver risposto con la padro-
nanza dei regolamenti. delle 
consuetudini e dei meccanismi 
legislativi tipica del congress
man c dopo aver parlato di 
Frei con rispetto (un tratto ti-
pico di Allende fu la costante 
ricerca delle ragioni dell'av-
versario). egli si intrattenne a 
lungo sul «tema boliviano». 

Con cautela, esprimendo al-
cune perplessita. mettendo in 
dubbio la presenza di Che 
Guevara, parlandoci a lungo 
di lui, della sua immensa ca-
rica morale, ironizzando. ora 
si con disprezzo. sulle insi-
nuazioni che volevano il Che 
morto a Cuba, ucciso da Fi
del. Un anno dopo Salvador 
Allende. presidente del Sena
to. void ad Arica a fare da 
scudo ai sopravvissuti della 
guerriglia boliviana arrivati 
nel Nord cileno. Egli persua-
se il governo a concedere lo-
ro il salvacondotto e li ac-
compagno poi fino all'isola di 
Pasqua. per il giro del mon-
do cui furono costretti (Au
stralia. India. Cecoslovacchia. 
Irlanda) per arrivare a Cuba. 

Presidente del Cile. Allen
de mi ricevette alia fine di ot-
tobre del 1970 nella sua picco-
la casa sommersa di libri. in 
Guardia Vieja. Alia porta pre-
meva una valanga di giornali-
sti. all'interno telefonate inin-
terrotte. confusione e tensio 
ne. Augusto Olivares e la mo-
glie che cercavano di mettere 
ordine alternando la gentilez-
za a brusche disposizioni La 
conversazione si protrasse. 
singolare capacita di Salvador 
nel concentrarsi. tranquillo. 
gli occhi pungenti. ignorando 
il clamore circostante: stanco. 
smagrito eppure vivacissimo. 
non tanto nel parlare (non 
amava ascoltarsi com'e abitu-
dine di molti « capi ») quanto 
nelle domande. nella ricerca 
di informazioni dalle quah de 
durre il giudizio. Mi rilasci'6 
un'intervista. pubblicata alio 
ra da Rinascita, della quale 
voglio ricordare l'ultima fra-
se: « Potete contare su di noi. 
Contiamo su di voi». Una so
la nota amara traspari dalla 
sua voce durante il colloquio. 
quando parlo di Eduardo Frei. 
Non Io stimava piu. dopo gli 
atteggiamenti assunti nei gior
ni successivi al 4 settembre. 
dinnanzi all'assassinio di 
Schneider e dopo. 

II 4 novembre. nel salone 
della Moneda abbandonando 
la stretta di mano protocolla-
re per i rappresentanti di 
tutti i paesi del mondo (ad 
eccezione degli USA) conve-
nuti ad assistere al suo inse-
diamento. mi abbraccio scher-
zando: «Tu rappresenti sol-
tanto I'amicizia. ma di un 
partito che ha un seguito piu 
numeroso deH'intero mio po
polo >. Fu il nostra ultimo in-
contro. In quei giorni mi era 
sembrato un magistrato Iuci-
damente consapevole dei do-
veri nuovi e. assieme. il com-
baUente rivoluzionario che si 
appresta ad assumere il pro-
prio posto in prima linea. 

Siamo rimasti in contatto 

indiretto, n siamo scritti; ma 
certo non violo alcuna regola 
di correttez/a se qui preferi-
sco ricordare I'opinione re-
cente di due esponenti della 
sinistra della DC cilena. 

Gabriel Valdes, gia mini-
stro degli Esteri di Frei e at-
tualmente segretario aggiun 
to dell'ONU, mi ha raccontato 
tempo fa della silenziosa emo-
zione con cui l'assemblea ge
nerate delle Nazioni Unite nel-
l'autunno 1972 accolse il di
scorso di Allende e dell'ap-
plauso, senza precedents che 
per minuti interminabili gli 
fu tributato alia conclusione 
(mentre il rappresentante sta-
tunitense. abbandonata l'aula, 
convocava una conferenza 
stampa furibonda). «Ha par
lato dei piccoli paesi, del lo-
ro diritto alia sovranita. un 
uomo come io non pensavo. 
un grande statista. e stata 
una giomata indimenticabi-
le x>. cosi commentava Valdes. 
E Rodomiro Tomic, incontrato 
nello scorso giugno a Milano. 
mi diceva che la situazione 
cilena era alle soglie della 
incontrollabilita. che occorre-
va fare tutti qualcosa e alia 
mia domanda rispondeva: 
«L'ho visto pochi giorni fa. 
Uscira dalla Moneda solo cri-
vellato di colpi se un'intesa 
politica non sara possibile. 
Sono sue testuali parole e non 
solo parole, perche in Cile 
ci si riempie la bocca di ri
voluzione. ma Salvador no. 
Salvador e un rivoluzionario ». 

Un esempio 
sconosciuto 

Giovedi 23 agosto ero a 
Lima a casa dell'economista 
brasiliano R. D., sfuggito nel 
1964 ai gorilla, amico intimo 
di Salvador Allende, assieme 
a D. G. ministro del governo 
peruviano. La crisi cilena 
sembrava gia slittare verso 
l'irreparabile II professore 
brasiliano chiama Allende. al 
numero telefonico riservato 
della Moneda: I'alba e vicina 
quando risponde Augusto Oli
vares c Salvador si e corica
to poco fa. Le prospettive? 
Tutto e possibile. salvo una 
cosa, che Salvador si arren
da ai fascisti ». 

L'amico brasiliano accom-
pagnandoci nella nebbia di 
Lima riflette. Forse e 1'ago-
nia. ma Salvador e la sini
stra cilena daranno un esem
pio sconosciuto nell'America 
latina. 

Adesso sembra riemergere 
la domanda che Allende po-
neva nel 1965: quale e la 
strada? 

Ma in realta non esiste una 
strada predeterminata. la via 
si fa nel farsi dell'azione or-
ganizzata e consapevole degli 
uomini. come e accaduto. ac-
cade. accadra anche in Ame
rica latina nonostante : ro-
vesci. gli errori. le tragedie. 
Mi sembra si possa dire sen 
za retorica che questo e il 
cammino che continua a per-
correre Salvador Allende. ca-
duto come supremo custode 
di un diritto antico calpesta-
to dalla ferocia dei pretoriani 
e dall'ipocrisia dei farisei e. 
nel contempo. come leader 
del movimento che un nuovo 
diritto sta fondando: il dirit
to alFindipendenza della na 
zione. all'esercizio del potere 
da parte deeli oppressi 

Renaffo Sandri 

SANTIAGO — Distruzioni e rovine nelle strade della capita le, dove ha infurialo la lotta dei lavoratorl contro le truppe s catenate dai golpisti 

I TRE ANNI DI -UNITA POPOLARE* 
La fretta con cui commen-

tatori giornalistici e anche al-
cuni uomini politici sono gia 
giunti a « conclusioni » su tut
ta l'esperienza cilena. appare 
davvero superficiale e in con-
trasto con la stessa realta 
attuale di un paese dove una 
articolata reslstenza popolare' 
si oppone ai generali tradl-
tori. Certi giudizi e certe af-
fermazioni. anche quando non 
sono inficiati da un meschino 
interesse dt parte, possono 
oggl solo indebolire lo slan-
cio unitario di una opinione 
pubblica democratica italiana 
i; mondiaie che. con la sua so-
lidarieta attiva, pu6 valida-
mente aiutare il popolo cileno 
a ricuperare le sue liberta. 
I] pullulare di personaggi che 
spiegano da destra e da if si
nistra » perche Untta popolare 
ha perso il potere non poteva 
mancare; ma il popolo cileno 
non e ancora vinto e sta scri-
vendo esso stpsso la sua sto-
ria 

Alia ricerca e alio studio 
su una cosl rile van te espe-
rier.za quale quella vissuta 
dalla classe operaia e dal po
polo cileni non manchera cer
to il contributo dei comunisti 
italiani che da anni seguono 
cor. tanta passione la vita po
litica di quel paese e l'azione 
del nostra partito fratello. Del 
Cle non abbiamo mai fatto 
un « modello» ma un impor-
tante esempio. tmportante per 
noi non solo nei momenti di 
v'ltona ma anche in quelh 
de. dolore e del travaglio 

La questione delle questionl 
che viene posta dai « critici» 
e a cui non intendiamo srug-
gire. anche perche e 1'inter-
roeativo di mighaia di nostri 
militanti. e se respenenza ci
lena ha dimostrato o no se 
e possibile una via demo
cratica al socialismo. Da de
stra e da « sinistra » sentia-
mo rispondere: no. Trasfor-
mazioni socialiste — si dice 
— non si possono realizzare 
in modo democratico. e dun-
que o si rinuncia al socialismo 
o alia democrazia. Allende k 
stato un sognatore generaso. 
ecc ecc. 

Ebbene proprio l'esperienza 
cilena ci fa invece affermare 
che la via democratica in-
tesa come larga e attiva par-
tecipazione delle masse e di 
forze politiche e social! di
verse alle grandi trasforma-
zioni sociali resta la via naae-
stra e insostituibile al socia
lismo In quei paesi che hanno 
determinate condizioni stori-

La coalizione ha espresso in larga misura opzioni sociali e nazionali volute 
dalla maggioranza dei cileni - L'intervento delFimperialismo USA 

I successi nelPopera di trasf ormazione sociale e 1'inadeguata azione per una 
democratizzazione dello Stato - II rapporto fra riforme 

e consenso popolare, tra mutamenti economici e sovrastrutture statali 
che. sociali e politiche. 

E' inutile qui ricordare le 
componenti internazionali, va
le a dire l'intervento diretto 
e indiretto deirimperiallsmo 
americano nelle difficolta e 
nella crisi cilena, ma esse de-
vono essere presenti a chiun-
que voglia espnmere un giu-
d'zic serio. 

Ingeneroso e sciocco sareb-
be anche soffermarsi su la-
cune o errori marginali del 
governo di Unita popolare e 
delle stesso Allende; qual e il 
governo o l'uomo politico che 
non commette errori? 

A noi sembra che si debba 
andare alle grandi questioni 
Ui fondo che il governo di 
Unita popolare ha trovato din
nanzi a se e intorno alle quali 
si sono decise le sorti della 
lotta: l'adesione e il consenso 
della maggioranza del popolo 
a tutti i momenti della sua 
politica e il rapporto tra le 
trasformazloni sociali e poli
tiche in corso e le istituzioni 
e 1'apparato dello Stato. 

Arrivata al potere con poco 
p;u di un terzo dei voti. in 
una Repubblica presidenziale 
in cui i poteri del presidente 
erano di fatto assai llmitatl. 
linita popolare si e trovata in 
uns situazione del tutto pe-
culiare. Parlare, in questa si
tuazione, di una «via parla-
rnentare » non corrisponde al 
la realta delle cose. 

Minoritaria 
in Parlamento 

Minoritaria nel paese e nel 
Parlamento, Unita popolare 
doveva cercare di esprimere 
e di fatto espresse in larga 
misura nel suo programma 
opzioni nazionali e sociali 
volute dalla maggioranza dei 
cileni. Cosi facendo, Unita 
popolare ottenne i suoi piu 
grandi successi: la vittoria 
nelle amministrative del *71 
(53 per cento dei voti), i voti 
favorevoli in Parlamento — 
nel primo anno di governo — 

della DC per i'espropriazione 
delle compagnie straniere, per 
alcune nazionalizzazioni e ri
forme e, poi. l'incremento dei 
vot* realizzato nelle ultime 
elezioni politiche di marzo. 
quando gia grosse difficolta 
economiche colpivano il tenore 
di vita di larghi strati po 
polari. • 

Le profonde trasformaziom 
sociali e politiche realizzate 
nelle condizioni di un'aggres-
sione economica unpenalista 
e rese piu cost-ose da spmte 
e improvvisaziom massimali-
stiche tesero pero a produrre 
oscillazioni e turbamenti cre
scent! nel ceto medio Questo 
aveva accettato le posizioni 
nazionali e nformatrici. ma 
ora si vedeva danneggiato nei 
suo: interessi economici im 
mediati e temeva di essere 
ancora piu danneggiato in pro 
spettiva. 
- Su questo ceto medio incerto 
e scontento si sono gettate 
non solo la destra di tipo fa
scists abbondantemente finan-
ziata dalla CIA ma anche la 
destra democristiana capeg-
giata da Frei. 

Con Frei la DC. poggiando 
proprio su questa condizione 
e su questo atteggiamenlo del 
ceto medio, assume la strada 
di un'aperta rottura, dell'al-
leanza a destra, della para-
ILsl del Parlamento e del 
paese. 

Non e un segreto per nes-
suno che Unita popolare non 
ha mai rappresentato un bloc-
co politico com pat to senza di-
vergenze e differenze. Se su 
alcuni temi fondamentali que-
ste sparivano, su aitri esse 
emergevano danneggiando non 
sole l'azione di governo ma 
ie relazioni fra le forze po
litiche e sociali impegnate die-
tro al governo di Unita popo
lare e le altre, in primo luogo 
quelle collegate alia DC 
• Purtroppo una parte note-
voic delle forze politiche di 
Unita popolare (tra cui la 
maggioranza dei dirigenti del 
Partito socialista) per non 
parlare dei vari gruppi di o e-
strema sinistra > non solo non 

vedevano questo pericolo. ma 
venivano quasi teorizzando la 
inevitability di un'evoluzione 
reazionaria del ceto medio e 
di uno scontro con esso. Molti-
plicando le critiche da «sini
stra. » ad Allende e ai suoi 
m'nistri. prendendo iniziative 
demagogiche e proflerendo mi-
nacce che di a rivoluzionario » 
non avevano nulla ma servi-
vanc ad accentuare paure e 
turbamenti. questi settori han
no indebolito il prestigio del 
governo e i suoi sforzi per ri-
stab.lire quel contatto e quel 
dialogo che fino ad un certo 
momento la parte progressi-
sta della DC vedeva necessa-
rio per evitare la catastrofe 
G!! sforzi dei comunisti (se-
condo partito della coalizione 
di Unita popolare), di Allende 
e dei suoi piu stretti colla
borator! per rimediare ai gua-
stt creati dalla rottura tra 
ciasse operaia e ceti medi 
c tra le forze politiche demo 
cratiche erano crescent! e in 
atto: ed e proprio a questo 
punto che e intervenuto il 
colpo militare, 

L'apparato 
giudiziario 

Lo spostamento a destra dei 
ceil medi, e il passaggio al-
l'ostruzionismo aperto della 
maggioranza parlamentare 
non potevano non avere ri-
percussiom gravissime sull'ap-
parato dello Stato, in partico-
lare sulle forze armate e l'ap
parato giudiziario. il cui qua
dra. per la sua stessa origine 
sociale e formazione ideolo-
g:ca. veniva da quelle class! 
e subiva il ricatto ideologico 
della borghesia e degli agenti 
deli'imperialismo. 

A questo punto si pone la 
seconda questione a cui ac-
cennavamo. e doe in che mi
sura la struttura statale ci
lena e Ie istituzioni statali 
erano compatibili con Ie tra-
sformazioni in corso. Rom-
pere la «legallta costituzio-

nale», distruggere quell'appa-
rato statale, risponde frettolo-
samente qualcuno, dimentico 
che proprio propositi e mi-
naccc in questo senso hanno 
favorito la radicalizzazione a 
dtstra di quell'apparato. 

II problema che si poneva 
(che si porra sempre in casi 
simili) era quello di come 
rinnovare ed estendere le Isti
tuzioni democratiche. di come 
rinnovare e democratizzare 
l'apparato dello Stato. Ha gio-
calo qui una separazione tra 
problem! della riforma eco
nomica della socleta e • pro
blem.1 della effettiva democra
tizzazione dello Stato e del suo 
apparato Questa seconda que
st ione. in realta, non appar-
teneva all'elaborazione e al-
l'az'one concreta di Unita po
polare. Si e arrivati cosi al 
paradosso che sotto la spinta 
di un'opposizione maggiorita
na e faziosa il governo veniva 
privandosi dei suoi poteri ac-
cettando pochi mesi orsono 
una « ley de armas » che dava 
poteri straordinari ai militari 
e non permetteva al governo 
nen.meno di reclutare nuovi 
agenti di polizia o carabinler) 
D di formare nuovi corpi per 
far fronte all'ondata di terro-
rismo 

IJ potere giudiziario veniva 
sovrapponendosi e contrappo-
nendosi alle istituzioni elet-
tive; e la Corte suprema era 
ed e composta per tre quartl 
di ex-latifondisti espropriatL 

Il ruolo delle forze armate 
nellfi societa non poteva non 
essere riposto in discussione 
nel momento in cui si veniva 
manifestando con sempre 
magglor vigore la tendenza 
conlraria alia Costituzione. 

Qualcuno ha parlato di una 
«ossessione Iegalitaria» del 
grande presidente assassinato 
Effettivamente alcune posizio
ni non erano facllmente com-
prensibili. quali la sottovaluta-
zione delle azioni di piazza in 
risposta alle orovocazioni ed 
sUinsolenza di tipo fasclsta, 
o la tolleranza verso certi 
appelli pubblici all'assassinio 
politico che apparivano sulla 

stampa d'opposizione, la quale 
arrivava perfino aU'aperto an-
tisemitismo nei confronti di 
dirigenti politici e di intel-
lettuali di sinistra, comunisti 
in primo luogo. Ma la que
stione di fondo, comunque. 
era e rimaneva che per avere 
una riforma democratica delle 
ftrutture statali, piu che mai 
era necessaria l'unita del po
polo e il superamento della 
spaccatura verticale che si 
era andata manifestando. 

La vergogna incancellabile 
della maggioranza della DC 
cilena, guidata da Frei (e solo 
cosl tardivamente e blanda-
mente criticata dalla DC ita
liana) sara di avere perse-
guito la via della rottura tra 
le masse popolari, di avere 
puntato sul caos, di avere 
« cavalcato la tigre » dei gol
pisti, rinnovando l'azione mio-
pe e nefasta di certi liberal i 
e c.'encomoderati italiani di 
fronte all'avanzata fascista. 

II problema che comunque 
si pone, anche sulla base del-
lesperienza cilena, per tutte 
le forze che vogliono realiz

zare profondi mutamenti strut 
turali per giungere a una so
cieta rinnovata e socialista, 
e quello del rapporto tra ri
forme e consenso popolare. 
tra mutamenti economici e 
sovrastrutture statali. 

La questione e quella della 
estensione del fronte sociale 
e politico impegnato neirope-
ra rinnovatrice sia per cio 
che riguarda la base mate-
rialc della societa sia per cio 
che riguarda la costruzione di 
una democrazia corrisponden-
te a mutamenti sociali e poli
tic! profondi. 

Che Ie class! dominant! spos-
sessate e i Ioro complici stra-
nier: siano prontl a qualsiasi 
forma di lotta e a qualsiasi 
sanguinosa bassezza lo abbia
mo sempre saputo, ce lo ripe 
tcno gli awenimenti cileni di 
questi giorni e ce Io hanno 
insegnato. ancor prima dei 
Franco e dei colonnelli greci. 
i versagliesi assassin! dei co-
munardi. La, grande. perenne 
lezione, e quella che le forze 
rcalmente rivoluzionarie de-
vono impedire alle forze rea-
zionarie di poter dlsporre co
me massa di manovra di 
gruppi oscillanti di lavoratori 
e di ceto medio e inve-
stire in un solo processo di 
rinnovamento democratico le 
strutture economiche e la so 
vrastruttura statale. 

Giuliano Pajetta 

Salvador Attend* 

Questo che segue & il 
testo del discorso pro-
nunciato dal presidente 
Allende il 4 settembre 
scorso in occasione del 
terzo anno di governo di 
Unita popolare // di
scorso, trasmesso per ra
dio e telemsione, e Vul-
timo che il Presidente 
ha pronunaato, prima 
dei tragici awenimenti. 

a Tre anni fa i lavoratori 
cileni sbalordirono il mon
do. e il loro paese. con il 
risultato delle elezioni pre-
sidenziali. La gente si do-
mandava se il popolo. chia-
ro vincitore alle urne. sa-
rebbe stato capace di porta-
re a termine 1'impresa che 
si era proposto Dopo nu 
merosi a noi di sforzi. di ro-
veaci e di successi parziaii, 
tanto dura e stata ia lotta 
per giungere al governo. ave 
vamo mo!to chiaro che cosa 
ci attendeva neU'affrontare 
Tesecuzione del programma 
di trasformaziom fra le piu 
ambiziose e profonde della 
nostra storia nazionale. 

• Oggi. a tre anni da quel
la data, possiamo misurare 
tutto quanto siamo stati ca-
paci di fare nel costruire un 
ordine nuovo e nel lasciarci 
alle spalle le strutture del-
I'oligarchia agraria, del ca
pi tale monopolUtico e finan-
ziario. della soggezione del
le nostre rlcchezze fonda

mentali alio sfruttamento 
straniero. 

«II compito non e stato 
facile. Nemici caparbi e per-
severanti agivano gia prima 
delle elezioni e dopo di que-
ste. quando il popolo era gia 
al governo. essi si sono driz-
zati con la massima veemen-
za quando hanno visto Iesi 
i Ioro interessi e sfuggire il 
mondo dei loro prlvilegi. Fu
rono frapposti ostacoli alia 
marcla del nostra popolo. 
all'interno e dall'estero E' 
ardua 1'impresa di costrui
re di fronte a un awersario 
che getta Ie sue migliori 
energie nel non lasciarci go-
vemare. 

« A distanza di tre anni la 
realta e nitida. I! popolo piu 
maturo. piu cosciente. con 
piu esperienza. piu risoluto 
che mai Di fronte al popolo 
un awersario che e pure 
cambiato Ma mentre il po 
polo Io ha fatto nel senso 
piu elevato. per migliorare 
se stesso. per costruire una 
nuova realta economica c 
politica. l'awersarto ha svi-
luppato solo in peggio Ie sue 
tattlche. Se prima del 4 set
tembre ha utilizzato I'arma 
del terrore psicologico, oggi 
usa molto di piu quella del 
l'attentato politico: 11 con
crete terrorismo contro vite 
umane, beni pubblici e pri
vate 

«La reazione cl sta dlmo-
strando che, pur di blocca-
re l'avanzata del popolo, non 

A LORO LA LEGALITY NON SERVE PlO: 
PER QUESTO LE SPARAN0 ADD0SS0 » 

L'ultimo discorso di Allende prima del golpe - «La reazione non esita 
a ricorrere a metodi fascisti... invocano il colpo di stato, 

spingono alia guerra fratricida n -.« NelFonita di lotta dei lavoratori 
il Cile ha la sua piu preziosa riserva in difesa della liberta » 

esita a ricorrere ai metodi 
fascisti. Perd oggi come ie-
ri. come sempre, come da tre 
anni, ii Cile Intero e il mon
do stanno ammirando la no
stra capacita di andare avan-
ti anche di fronte ad un 
awersario che ricorre a tut
to per fermare il popolo. an
che a rischio di distruggere 
la patria. 

«Coloro che icrl crearono 
II sistema di governo che ci 
regge, oggi non accettano di 
essere govemati e chledono 
di annullarlo. Coloro che leri 
appoggiarono Ie istituzioni 
del regime per mantenere il 
governo e mantenersi in ple-
di con il governo, oggi ri-
tengnno che quelle istituzio
ni non servono I Ioro Inte

ressi. Arrivano al punto di 
sostituire i Ioro partiti po
litici con gruppi di awen-
turieri, ' Non esitano • nean-
che ad attaccare alcuni set-
tori deH'universita, la loro 
propria Chiesa, il loro Car-
dinale. Nessuno 11 ferma, fat-
ta eccezione della nostra for-
za, della nostra unita, del 
nostra convincimento. 

m Hanno 6pezzato, o inten-
dono spezzare ogni forma di 
civile convivenza. La legalita 
non serve piu: per questa 
ragione le sparano addosso. 
Dall'Assemblea nazionale in
vocano solennemente il col
po di Stato, crimine contra 
la patria, spingono lrrespon-
sabilmente verso IA guerra 
f ratricida. 

«Nonostante tutto questo 
noi abbiamo dimostrato la 
nostra capacita di andare 
avanti, in mezzo alle diffi
colta piu grandi, di ordine 
economico e politico. I lavo-

' ratori sbaragliarono in otto-
, bre la serrata sediziosa. In 

marzo impedirono che fosse 
usata la legalita per distrug
gere il governo legittimo. Da 
allora stiamo vivendo e ve-
dendo l'assalto contro il po
polo e il suo governo. as-
salto condotto con nuovi 
procedimenti, dico nuovi per 
il Cile, vecchl per il nostra 
mondo. e sempre combattu-
U e sconfltti da! popoli di 
convlnzione democratica. 

«Nella barbarle provoca
te dal fasclsmo. davantl al 

nostri propri occhi, vi e una 
forza di repressione brutale, 
esercitata con tanta crudel
ta da costituire un esempio 
dl quello che essa sarebbe 
capace di fare contro i la
voratori, se prendesse il po
tere nelle sue mani. 

«E* solo una piccola di-
mostrazione del suo disprez
zo per Ia democrazia, per 
la vita degli uomini, delle 
donne c dei bambini: e una 
dimostrazione del suo odio. 
della sua instancabile capa
cita di distruzlone. 

ff Lavoratori del Cile, l'in-
verno sta terminando e da
vantl a noi si profilano oriz-
zonti economici promettentl. 
In questi ultlml anni abbia
mo dovuto sopportare i dan-

ni dell* abbassamento del 
prezzo del rame sul mercato 
intemazionale, Oggi questo 
prezzo raggiunge quelle ci-
fre che ci permetteranno di 
ottenere la valuta indispen-
sabile per importare materie 
prime e beni di consume 

a La produzione della mi-
nlera di Chuquicamata, nel 
mese di agosto, e stata la 
piu ftlta della sua storia. Le 
semine di questo invemo 
hanno" raddoppiato la super-
ficie seminata Io 6corso an
no. Vogliamo ripeterlo nelle 
semine di primavera. In 
questo modo la accrescluta 
produzione mineraria, agri-
cola e industriale, l'organiz-
zazione e la capacita crea-
tiva dei lavoratori otterran-
no Io scopo di frenare I'in-
flazione e la penuria di vi-
veri. Nella stessa manlera e 
nello stesso tempo la volon-
ta di lotta e destinata a 
sconfiggere lo sciopero anti-
patriottico di una parte dei 
trasportatori, mentre la gran
de capacita di lavoro del no
stra popolo lmpedira che la 
nuova serrata nazionale del
ta borghesia blocchl il pae
se. In Cile chl pub arresta-
re la produzione sono i la
voratori: perd essi non lo 
faranno mai se non per di-
fendere il Cile e la sua de
mocrazia. Le loro mogli dl-
mostreranno con 1 loro sacri-
ficl da che parte sta la don
na del popolo quando 1'in-
solenza della reazione acen-

de nelle strade a lamentare 
la perdita del mondo felic* 
che essa godeva in mezzo al
ia miseria della donna con-
tadina, della donna operaia. 
della donna del popolo. E" 
la donna che circonda di tre-
pida tenerezza suo figlio, 
il figlio del Cile, 11 cittadino 
di domanL 

«Nell'unita di lotta dei la
voratori e dei democratiel 
il Cile ha la sua piu prezio
sa riserva in difesa delle li
berta democratiche, patrl-
monio di tutto il popolo. 

« Ho sempre pensato che il 
giorno piu felice sara quan
do il lavoratore potra stu-
diare, produrre e progredi-
re nella pace e nella sicurez-
za. H suo futuro, quello dei 
suoi. dei suoi figli e nel 
futuro del popolo. nel futu
ro nostra, nel futuro del 
Cile. 

«Ora compatriotl debbo 
dirvi con franchezza di go-
vemante e dl compagno: dob-
biamo stare aU'erta, vlgila-
re, senza perdere la sereni-
ta, a mente fredda e con 11 
cuore ardente. Siamo dl fron
te a una grave cospirazio-
ne. II nostra principale com
pito e dl sconfiggerla, per 
il Cile e il suo destino. 

«Nel salutarvi, vi ripeto 
cio che vi dissi giusto tre 
anni fa: "alia vostra lealta 
rispondero con la lealta di 
un governante del popolo. 
con la lealta del compagno 
presidente" *. 
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