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*• Le ragioni di una solidarieta che e battaglia comune 

N A M CON ICILE 
La tragica ed esemplare vicenda della giovane brasiliana Denize, nel panorama della grave oflensiva reaziona-
ria in tutta I'America Latino - Migliaia di militanti sono in pericolo: salvarli non e soltanto un dovere umani-

tario, signified anche assicurare la continuazione e lo sviluppo della lotto antimperialista 

Denize, una giovane brasi
liana, tre annl fa venne arre-
stata nel suo paese. Era in-
cinta, la costrinsero ad assl-
stere ulla tortura cui suo ma-
rito, Bacri, veniva sottopo-
sto. Volevano che uno del due 
« parlasse », ma entrambl non 
amrnlsero ne confessarono 
nulla, Qualche giorno dopo la 
ricondussero dinanzi al mari-
to cui avevano strappato le 
narici e trafitto le palpebre. 
Non parlarono (Bacri fu poi 
suppliziato; la testa e 11 suo 
corpo a. pezzi dissemina-
ti lungo - la strada. monito 
al resistenti brasiliani). De
nize evase dall'ospedale del 
carcere rlparando nell'amba-
sciata del Cile. Dopo due an
nl 11 governo dl Allende rlu-
scl fmalmente ad ottenere per 
lei 11 salvacondotto e la gio
vane, con Eduarda, U bambl-
na che le era nata, mcon-
tro a Santiago la mamma — 
arrivata da un carcere brasl-
liano un anno prima — e 11 
padre, militante rivoluzionarlo 
che dagll annl '30 aveva parte-
clpato a tutte le battaglie nel 
suo paese: tentatlvl dl Insur-
rezione, la brevissima staglo-
ne di deputato comunlsta. nn-
nl e annl di prlgione e dl 
lavoro clandestine 

Nel gtorni successivl all'as-
sasslnio del presidente Allen
de, sfuggita a tre rastrella-
menti Denize trov6 salvezza 
nella casa del corrlsponden-
te dell'Unita. Guldo Vlcario. 
che riuscl a portarla In mac-
china aH'ambasciata d'ltalia 
(come gia aveva fatto e co
me fece dopo con altri clle-
ni di Unidad Popular). In 
novembre la giovane. assieme 
alia bambina e arrivata a Ro
ma nel primo gruppo dei la-
tinoamericanl, cileni in pre-
valenza, rlparatt in ambascla-
ta, per 1 quail la glunta ml-
litare aveva concesso 11 salva
condotto. A Roma, Denize ha 
compiuto ventitre anni. Dl suo 
padre non si sa piu niente; 
sembra che la mamma abbia 
trovato rifuglo in un paese 
delPAmerlca centrale. 

Quanti come Denize? 
Certamente. il suo e un « ca-

so limitev; sta di fatto che 
nel Cile di Allende avevano 
trovato a&ilo militanti dl due 
generazioni dl democraticl, di 
rivoluzionari brasiliani, boll-
viani, Uruguayan!: comunisti 
e nazionallsti; comunisti « dis

sident) » dl varl gruppl e so
cialist! (anche democratic! crl-
stlanl, dalla Bolivia dove il 
loro partito e sottoposto alia 
repressione dei gorilla che 
presero < 11 potere nell'agosto 
del '71 e dall'Uruguay dove 
il «golpe» dello scorso glu-
gno ha gettato nell'lllegalita 
H Frentc ainplio, costituito da 
P.C.. P.S.. D.C., nazionallsti). 
Alcune migliaia: e l'asilo I'll 
settembre si e trasformato In 
una trappola senza uscita. At-
tualmente brasiliani, bolivianl. 
uruguayanl sono concentrati 
in alcuni campl dell'ONU (do
po che nel giornl Immediate-
mente successivl al colpo dl 
stato alcuni dl loro furono 
uccisi e moltl boliviani ricon-
spgnati al governo dl La Paz) 
o nelle ambasciate. assieme 
al cileni scampatl alia prima 
ondata repressiva. 

La loro salvezza costltulsce 
un grande problema interna-
zionale e non solo sotto 11 
profllo umanitario. Un giova-
notto, passato di recente dal
le pie devozioni domenlcall al 
quotldlanl ruggltl rivoluziona
ri sulle pagine della cosiddet-
ta sinistra extraparlamentare, 
ha scritto che la solidarieta 
col Cile non deve rldursi a 
a compiti da Croce Rossa»: 
si trttttasse anche solo di que-
sto, sarebbe battaglia degna 
di ogni impegno. Ma In real-
ta quelle migliaia dl cileni 
e di altri latlnoamerlcanl so
no buona parte del quadrl e 
del militanti della lotta an
timperialista In America La-
tina sopravvlssuti agli scon-
tri eroicl, alle dure sconfltte. 
ai flussi e ai riflussl che dal 
1964 al 1973 hanno percorso 
11 continente. La continuazio
ne e lo sviluppo della lotta 
antimperialista lagglu, dipen-
dono anche dalla loro salvezza. 

Nel 1971. brindando al pre
sidente braslliano che gll ave
va reso visita, Nixon ebbe a 
dire «dove va il Braslle. an-
dra 1'America Latina ». Non 
profezia sinistra, bensl mes-
sagglo dell'lmperatore al piu 
fedele e potente vassallo: da 
allora la controffenslva oll-
garchlco-imperialista — suo 
epicentro il Brasile — non 
ha avuto sosta. 

Ogg! il * governo borghe-
se del Messico e sottoposto 
da destra al pesante martel-
lamento che vuole spezzare le 
sue velleita d'autonomia nel-

La manifestazione degli scioperanti a Iquique nel giornl pre* 
cedent! il massacro. 

la sfera della politica estera. 
In Guatemala 1'assassinio de-
gll opposltori di ogni tenden-
za nella capltale e la strage 
di contadini nelle campagne 
costituiscono. come e piu che 

* negli anni trascorsl. 11 princi-
pale metodo di governo del 
presidente Arana Osorlo. In 
Venezuela nelle eleztom del 9 
dicembre 11 partito socialcrl-
stiano ha scontato anche le 
responsabillta della DC cile-
na: al termine di una cam-
pagna elettorale dominata da
gll echi provententi da San
tiago ha perduto la presiden-
za della repubblica, caduta 
nelle mani dl Andres Perez, 
l*uomo su cui avevano punta-
to le « compagnie » del petro* 
Ho. Mentre nel Parlamento a 

rappresentare la sinistra sem
bra ormai certo che, sulla ba
se della legge elettorale (quo-
zlente minlmo 5 per cento), 
entrera solo la pattuglla dl 
parlamentari del Movimento 
al socialismo — il Mas — che 
nel rlpensamento degli error! 
compiuti in passato dalla si
nistra venezolana sta cercan-
do con inquieta coscienza del
la realta la via deU'intesa tra 
tutte le forze effettuall o po-
tenzlall per l'avanzata demo-
cratica al socialismo. Tn Ar
gentina la disputa tra reazio-
ne e progresso tende a su-
perare l'ambigua medlazione 
di Peron e si fa corpo a cor
po (i servizi dl Giuseppe Co-
nato pubbllcati datt'Unlta ne 
danno 11 serrate profllo). 

Negll scorsi giornl b stato 
arrestato In Uruguay anche 11 
segretario del PC Rodney Arl-
smentl; mentre in preceden-
za aveva conosciuto la stessa 
sorte, In Bolivia, Benlamin 
Miguel segretario della DC. 

«TIene» il Peru del mlllta-
rl progressist!, amici dl Cuba, 
che hanno fatto del loro pae
se 11 campione della politica 
dl «non allineamento» nel 
contempo avvlando grand! rl-
forme social!; ma la tensio-
ne cresce, il governo colpisce 
a destra e all'« ultrasinistra » 
(un membro dell'e'quipe al po
tere cl ha detto nelle settl-
mane trascorse... « non voglia-
mo fare la fine del Cile...») 
in un processo forse necessa-
rlo, certo denso dl incognite 
e di pericoll. 

L'esplosione della democra-
zia cilena ha « rlcadute » mol-
tepllcl e drammatlche nell'in-
tera America Latina. La con
troffenslva • ollgarchlco-lmpe-
rlallsta non smentlsce l'avan
zata su scala mondlale della 
causa della coesistenza; testl-
monla la complessita, la du-
rezza della lotta per la con-
qulsta dl tale oblettlvo, il piu 
rivoluzlonario della nostra 
epoca. 

Oggi in Cile, in America La
tina, la resistenza antimperia
lista e prima dl tutto so-

pravvlvenza, del profughl, dei 
deportati nella glaciate Isola 
di Dawson, dei militanti che 
stanno cercando dl riorganlz-
zarsi, sotto lo stlllicldlo pres-
soche quotldiano di esecuzlo-
ni sommarie. Si coglie cosl 
il senso della solidarieta che 
nel nostro paese si svlluppa 
verso le forze democratiche e 
rivoluzlonarie latlno-america-
ne, per 1) sostegno degli esi-
llati che stanno arrivando. per 
l'adozinne di tutte le Inlzia-
tive che possano condurre a 
salvezza le migliaia dl mili
tant! ancora concentrati nel 
campl dell'ONU e nelle am
basciate, per la fine della re
pression*1. J A assoclazione Ita-
lia-Cile ha promosso la sotto-
scrizlone per sovvenire a ta
li necessita: per un Natale 
con il Cile. • 

Alcuni dementi, sottospecie 
della fauna di sradicati nella 
quale sempre 11 fasclsmo fl-
nisce per attlngere a plene 
man!, hanno scritto sul gior-
nale che si vuole «radicale» 
e che s'azzarda a chiamarsl 
Liberazione che la sottoscri

zione serve solo alle fortune 
dl qualche burocrate del PCI 
e del PSI e dell'ambasclato-
re cileno (lo stesso giorno 
In cui Carlos Vassallo, rappre-
sentante in Italia del Presi
dente Allende, veniva priva
te della nazionalita dal fasci
st! al potere in Cile, assieme 
ad Hortensla Allende, a Tel-
telboim, a Urribe e tantl al
tri, per la battaglia che essl 
conducono dall'Europa). * 

Vale la pena di rllevare lo 
atteggiamento di quel Iestofan-
ti solo per mlsurare dove 
pu6 condurre un certo antl-
comunismo « di sinistra ». A 
fare 11 gioco della giunta dl 
Santiago. 

Per il resto vogllamo solo 
ricordare che nel giorni scor
si 11 piu giovane del figll dl 
Rodomlro Tomic si e spento 
a Londra In esllio. Al fascl
smo che nessunu risparmia 
occorre una risposta che tutti 
coinvolga: ecco, puo sembra-
re pura esortazlone, ma Jo 
impegno al Natale con il Ci
le, a sottoscrlvere, - a manl-
festare in ogni forma la so
lidarieta con 11 popolo oppres-
so rlguarda ogni forza demo-
cratica, ogni suo membro. 

Rlguarda prima di tutto 11 
governo della Repubblica ita-
liana, che non ha formalizza-
to le sue relazionl con gll 
usurpatorl dl Santiago, unlco 
tra I governl del mondo ca-

pitalistico. Quftito atteggiamen
to, risultante slngolare dell'an- • 
tifascismo italiano, e dl estre-
ma importanza: non nu6 fa
re da scudo all'lnerzla, costl
tulsce il date dl partenza per-
che nel nostro paese, ad ogni 
livello, si approfondisca la 
campagna di solidarieta con 
la democrazla cilena. . 

VI sono frasl ormal' logo-
re. francamente insopportabl-
11. Una, ad esemplo: «perche 
i nostri figll possano conosce-
re una vita dlversa dalla no
stra ecc. ecc.». 

Ma oggi se pensiamo alia 
figlla di Denize al'e condizio-
ni in cui lottano 1 compa-
gni. tutte le forze marxiste, 
cristiane, nazlonaliste in Ame
rica Latina, alia periferia del-
l'lmpero yankee, quella frase 
recupera intero II suo .slgni-
ficato. Con quanto ne conse-
gue per nol, non spettatori 
ne men tori: parteclpl della 
stessa battaglia. 

Renato Sandri 

21 DICEMBRE 1907, CILE: COSI' FURONO UCCISI DUEMILA MINATORI IN LOTTA 
i 

II massacro di Iquique 
La testimonianza di German Suarez Vertiz che, bambino, assistette alia strage che sembrd schiacciare il nascente movimento 
operaio cileno - L'eserciffo e la polizia mitragliarono e sterminarono a colpi di machete gli operai concentrati nel recinto della 
scuola e nella Plaza Montt della cittadina da dove partiva per tutto il mondo il salnitro saccheggiato dalle « compagnie » estere 

Comincib con un grande 
sciopero in tutie le of Heine 
del salnitro. Gli scioperanti, 
trentamila circa, scesero a 
Iquique dalle colline * circo-
stanti. Al decimo giorno di 
sciopero, mentre erano rin-
chiusi nella scuola a Domin
go Santa Marian, cercarono 
di costringerli a trasferirsi al-
I'ippodromo. In quei giorni 
nella Plaza Montt, dirimpetto 
alia scuola, e'era un circo. II 
circo Zobaran. Anche il circo 
era zeppo di scioperanti. Ac-
canto al tendons e'era un 
trenino circondato di ftlo spi-
nato, per impedire ai bambini 
di salirvi di soppiatto. Gli ope
rai non avevano compiuto nes-
sun disordine, nessun saccheg-
gio, nessuna violenza. 

Quella mattina del 21 di
cembre 1907, i due isolati di 
case, quello della piazza e 
quello della scuola, furono cir-
condali. Da un lato si piazza-
zona i fucilieri della « Esme
ralda*, con mitragtiatricl. La 
* Esmeralda » arrlvo giusto in 
tempo, quasi un giorno prima. 
Nell'isolato seguente nel Ji-
ron Barros Arana cferano I 

. granatieri a cavallo, con lan
ce, in alta unijorme e con la 

> banda musicale. Mi ricordo 
della banda perchi ci suona-

. va un negro di Arequtpa. pe
ruviana, che aveva fiato da 
vendere, un pezzo d'uomo a 
cui mia nonna aveva fatto da 
madrina, conlrattato dai ci
leni per suonare il trombone. 
Manuel, si chiamava. Alle 
spalle della scuola « Domingo 
Santa Maria » era appottalo il 
reggimenlo mihtare delle fer-
rovie; dall'allro lato il reggi 
menlo Rancagua e, piu in la, 
il reggimenlo di fantena Ca 
rampangue. II comandante. 
Roberto Stlva Renara, stava 
al centro della piazza, in al 
ta uniforme, m sella a un ca
vallo nero, con in mano una 
cornetta per il segnale d'ordi 
ne. Al fianco aveva un uffi-
dale. 

lo abitavo di fronle • alia 
piazza, in una casa d'angolo 
dalla quale si vedeva tutta la 
piazza e I'enlrala della scuola 
Uscimmo per far vistta a mio 
zio. Uno del miei cinque zii 
che avevano combattuto nella 
guerra del 79(1), I'unico so-
pravvissuto, Pedro Vertiz. Era 
in fin di vita, tanto che morl 
pochi giorni dopo, il 31 dicem
bre, Andammo a trovarlo con 
mia madre. Si diceva che il 
governo avrebbe assunto un 

j atteggiamento duro, ma nes-
nmo pensava che sarebbe sue-

quello che successe. 

Iquique * una plccola cltta portuale dell'estremo nord del Cile: 
Is regtone che venne annessa da questo paese dopo la scon-
fitta inflftta al Parti e alia Bolivia con la c guerra del Pacifico • 
nelfulllmo scorcio del tecolo tcorso. L'entroterra cottitulva una 
sola - fmmensa mlniera di salnitro, saccheggiato dalle «compa
gnie* (a prevalenza inglese) che lo convogllavano per I'lmbarco 
a Iquique. Al priml di dicembre del 1107 I minateri cileni e anche 
boliviani, peruviani, argentini che lavoravano in quella provin-
cla desertica conflulrono a Iquique per uno sciopero dl protests 
contra le tremende condition! dl lavoro e di vita cui erano co-
stretti. Erano due le rivendicazioni princlpall: collocazione dl reti 
metalliche sulle caldaie nelle quail continuamente cadevano e 
morivano operai; la abollzione del pagamenfo dei salari In buoni 
per Cacquislo del generi vari presso gli space! di proprleta delle 
Compagnie stesse. 

II 21 dicembre I'esercito cileno apri II fuoco sugli operai con
centrati nel recinto della scuola e nella piazza di Santa Maria 
della cltta. I lavoratori uccisi furono ©lire duemila. 

II generate Roberto SHva Renard comandante la repressione 
stil6 II verbale, nel quale si legge: c s i parlamento un'ora e 
mezzo con gli scioperanti e, convinto die non era possibile aspet-
tare oltre senza porre a repentagtio il rispetto e II prestigio delle 
autorita e della forza pubblica, convinto per di piu della neces

sita dl domare-la ribelltone, prima che calasse la sera, alle 17,45, 
ordinal... a. In quel pomeriggio del primo giorno d'estate si con-
sumo cosl ad Iquique II piu grande massacro della storia delle 
lotte del lavoro (numero dei mortl, superficle di svolgimento, 
tempo deiroperazlone). ' 

Due anni fa pubbllcammo con c Editor! Riuniti» la testimo
nianza, raccolta a S. Bernardo, delKoperaio cileno Juan Cardenas 
Munoz che, bambino, assistette alia strage: essa trova riscontro 
nel racconto dl quel giorno fatto a Lima dal pittore peruvlano 
German Suarez Vertiz e registrato dal glornalista ed emlnente 
studioso del movimento operaio latino americano Cesar Levano 
(figllo dell'organizzatore della prima c lega» peruviana) netlo 
scorso settembre. it racconto e stato reso con diverse risposte a 
domanda dell'intervistatore: le abblamo unlficale per il resto la-
sciando intatte le parole del testimone. 

Dopo quella strage, che sembrd schiacciare II nascente mo
vimento operaio cileno, proprio a Iquique Luis Recabarren fon-
datore del sindacato dl classe e del partito operaio socialista 
(trasformatosi nel 1*22 In Pcch) comincid a pubblicare II suo 
c Grido del popolo >. 

r. s. 

— Mio zio, quando ci vide, dis-
se: « Perchi siete venuti? non 
sapete cosa sta per succede-
re?» a Non pub essere — gli 
disse mia nonna — come tmoi 
che facciano una cosa simile 
contro dei poveri operai indt-
fesitrt «Mamma, — le rispo-
se — ho combattuto da Pisa-
gua fino a Huamachuco Li 
conosco, lo faranno », Mio zio 
era di Lima, il tipo di creolo 
che si fa voter bene da cileni 
e peruviani, *brava persona. 
Rilornammn verso casa. Per 
strada inconlrammo un signo 
re di Tarapaca, Bento. amico 
dl famtglia. *Cosa fate tn gi
ro. non sapete cosa sta per 
succedere? » Corremmo a casa 
Guardammo I'ora: erano qua
si le dodici e il silenzio era 
scpolcrale. Decidemmo allo
ra di andare all'ospedale a tro-
vare una cameriera ricovera-
ta Per amvarci btsogna pas 
sare di fronle alia piazza. Con 
grande sorpresa vidt gll in 
fermiert schterati accanto al 
le barelle. Stavano gta 11. 
preparah a ricevere il muc-
chio di mortt. La premedlta-
zione era palese Erano gia 
pronle, — non le ho viste coi 
mia occhi. ma me Vhanno 
racconlalo — delle immense 
fosse per buttarvt i cadaveri 
In casa mia vigeva un'educa 
zione all'antica, motto peru
viana. Mio padre, medico, era 
stato ferito nella guerra col 
Cile. Ma non e'era odio per 
I'operaio poveretto. Per aval 
motivo? Che cotpe aveva? 

Rttornammo a cosa in fret-
ta e furia. Mia nonna che 
aveva preso part* a tnolte co
se, e di rivoluzioni a Lima ne 
aveva viste tante, era ttata 
amicisslma dl Ramon Costil

la (2) e i suoi figll avevano 
combattuto in molte occasio-
nl oltre che nella guerra. Si 
chiamava Manuela Dfedo ed 
era di origine sarda. Sapeva 
quindt come si barricano le 
porte Arrivati a casa la non
na fece una barricata coi ma-
terassi, poi ci inginocehtammo 
a pregare. Cera un silenzio di 
morte. uVergtne sanla, abbl 

E iela dei tuoi figll». Mentre 
'i mormorava: *Ave Maria 

plena dt grazia,- » io e un en
gine t to ct ficcammo in uno 
spazio Ubero tra i malerassi 
per vedere. 

La truppa estgeva che la 
genie uscisse dalla scuola ' Al 
lerzo squillo della cornetta 
spararono Ricordo: tarari ta 
rari, tarari. Una cosa spaven 
tosa Al terzo, trrr, pa, pa. pa 
Mi i rimasla impressa la fu-
ga dei cam che correvano co 
me le motoctcletle che si ab 
bassano. quasi a sfiorare il 
suolo. quando fanno le curve 
Ero bambino, la cosa m'tm-
pressiono molto Si udivano 
grida, lamenti I primi a ca 
dere furono quellt nel circo, 
al centro delta piazza. Molti 
della truppa si nftutarono dt 
sparare dicendo che IX e'erano 
t loro fratelli e i loro padri. 
Erano andatt sotto le armi il 
primo di novembre, a quella 
epoca era cosl, e aspettavano 
la prima licenza per Natale. 
Quellt che non spararono fu
rono • castigall: cioe passa-
ti per le armi. 

La genie che era rinchiusa 
nella scuola usciva all'impaz-
zata. Sfondava con la testa 
le lamiere. I granatieri spin-
gevano fuori a colpi di lancia 
gll operai che restavano ap-
pest, come tn quelle illustra-

zionl dei soldall sulla Mar-
na, nella prima guerra man-
dtale. Appesi al ftlo spinato, 
anche la giacca restava infts-
sa e il cappello. come un in-
volto. Perchi il giorno dopo, 
sul presto, mio cugino ed lo 
scappammo fuori a curiosa-
re. Eravamo bambini e non 
ci importava delle guardie. 
Mt ricordo dt aver visto dei 
cappelli ricolmi dl cervello, 
come quello sui banconi del 
mercato. Molte giacche di fla-
nella gngta, dt quelle che si 
usavano a Puno. impigliale ai 
flit. Non erano piu nemmeno 
cadaveri, ma resti umani. bu-
della. Una cosa orribile. 

Le canche furono tremende. 
Nella calca la genie cade-
va. Passavano a cavallo seta-
bolando col machete. Le per-
sone, cadendo assumevano la 
posizione dei ragni. Si ranic-
cktavano come i ragni presi 
nel cerchio di fuoco. Mi ri
cordo che un poliziotto, ai po-
liztotli avevano dato lance, si 
scaglib su un disgrazialo slrel-
to contro un muro dove e'era 
la porttctna di un negozietto. 
II poveretto gli gridb qual-
cosa come: « non colpirmi». 
L'agente prese lo slancio per 
dargli addosso, ma colpi la 
porta che st apri. Dall'interno 
ttrarono dentro Vuomo che si 
salvo. Le grida. le cariche era-
no spaventose. In quel mentre 
d acchiappb la nonna e ci por-
tb dietro i malerassi. 

Passb a un certo punto del
la sera una di quelle carrette 
su cut traspOTtavano il salni
tro. Dentro, ferito, Cera un 
ragazzo di Arequtpa che ven-
deva I biglietti della lotteria, 
un tipo buonissimo, molto 
amato da tutti. Non aveva 

piu la mano. Poi passarono le 
barelle piene di morti, pot le 
carrette del salnitro zeppe di 
cadaveri. Pol i carrelti della 
spazzatura, queUi con due bi-
doni; avanzavano senza piu co-
perchi coi cadaveri ammassa-
tt. il sangue che scorreva mez
zo coagulato, come filamenti. 

Nella rada e'erano molte 
navt che per lo sciopero non 
avevano potuto caricare salni
tro: beUissime da vedere. dei 
velieri slupendt, dei vapori 
bianchi ' giapponesi, ; inglesi, 
francesi, da tutto il mondo ve-
nivano a Iquique per tmbarca-
re salnitro. Tutti quei man-
nat collaborarono. Caricavano 
nei sacchi i cadaveri. Era un 
compito al di la deWumano. 
I resti venivano collocali nello 
atrio dell'ospedale. E siccome 
molti avevano al dito anellt o 
addosso un orologio. nell'ospe-
dale glleli loglievano. Gli in-
fermteri o chissa chi. Poi It 
Irasportavano alia fossa e 11 
li buttavano glu come fagotti. 
Nei giorni successivl tutti quei 
cadaveri comtneiarono a gon-
flarsi Si formarono delle cu-
pole, come quelle delle chiese, 
ma piu.schiacciate. Delle cu-
pole, col gonfiore dei cadave
ri. Non esagero. Si vedevano 
spunlare le mani, siccome la 
terra, ricca di salnitro. tra 
friabile, spuntava fuori una 
mano. o una testa con le ctoc-
che appiccicate sulla fronte. 
La nonna obbligava a me e 
a mia sorella, che poi ebbe un 
febbrone, a comprare delle 
latte di petrollo; coprivamo di 
terra quella specie di ricdo di 
braccia e gambe, senza piu gi~ 
nocchie e scarpe. Con la terra, 
lo coprivamo. Ricordo che in 
un gesto di pteta tremenda, 

vidi una caviglia con una scar-
pa, volevo seppellirla e non 
potevo, e la calpestai, la cal-
pestai, la calpestai. A questo 
si arriuava. Coprivamo i resti 
con una latta di petrolio, in-
cassandola da un lato nel ter-
reno, o con delle cassette, e 
sopra vi accendevamo una 
candela e la nonna ci faceva 
pregare., • . 

Un anno dopo ci fu una com
mission di inchiesta-. Ma 
non si poteva dire-niente, nes
suna manifestazione era per- • 
messa, guai a chi apriva bocca-
Un giorno, con un gruppo 
di ragazzi, parecchio tempo 
dopo la tragedla, gridammo a 
un sergente per strada: « SH
va Renardl» Tirb fuori la pi-
stola e ci corse dietro. ma non • 
ce la fece a raggiungerd. 

Alcune ore prima della tra-
gedta, il console del Peru 
chiese agli operai peruviani 
dl ritirarsi e gli offrl il bi-
glietto di ritorno in patria. 
Molti erano pronti ad accet-
tare non credevano che ci sa
rebbe stato un massacro, ve
rb misure energiche s\ e auo-
ra vacillarono. Ma i dtrigen-
ti dello sciopero gli gridarono: 
mCompagni, qui la patria non 
e'entra, i una lotta operaia, 
compagni siamo venuti a lavo-
rare con i cileni e moriremo 
cot cileni». E I peruviani, per 
lealla, rientrarono nella scuo
la. Si disse in giro che il lo
ro capo. El Rucio, un biondo 
inglese, Jose" Bnggs. che par-
lava perfeltamente spagnolo, 
mordesse di rabbia la bandie-
ra peruviana. Anche il vicano 
di Iquique supplied i peru
viani dt uscire dalla scuola. 

Tra t mortt della Plaza 
Montt, ci fu un gitano spa
gnolo. 11 frslello di queU'uo-
mo, all'epoca, aveva died an
ni. Questo fratello — come 
scrissero poi i giornali di Li
ma, mise da parte denaro, pe
seta su peseta, dal 22 dicem
bre 1907 fino al 1921. Quando 
ebbe I soldi del biglletto, ven
ne dalla Spagna, col suo col-
tello dt Albacete, di quelli a 
scatlo, che schioccano come 
ossa. Aspettb il generale Stl
va Renard alVuscita dal Mini-
stem e lo scannb. Dell'ucciso-
re non ti seppe piu nulla. 

German Suarez Vertiz 

- (1) La eguerra del Pacifico*. 
(2) II presidente peruvHxno 

the promulgb Vaboliztone del
la schlaviti. 

Una recente manifestazione a Milano contro il golpe fascists in Cile. 

Italia - Cile: espressione 
unit aria di solidarieta e 

impegno internazionalista 
'Nata all'indomanl del golpe mllitare 

dell'll settembre, l'associazione nazionale 
Italia-Cile «Salvador Allende» ha avuto, 
nel corso dei primi tre mesi della sua 
attivita, uno sviluppo organizzatlvo che le 
ha consentito di porsl come un punto 
di rlferimento obbligato delle piu diverse 
iniziative di solidarieta in corso nel no
stro paese. • 

Decine di comitati provinciali e centi-
naia di comitati comunali, di quartiere, dl 
circoscrizione, di fabbrica, ne costituiscono 
oggi l'ossatura organlzzativa: una strut-
tura niente affatto rigida ne centmlizzata, 
ma tale, invece, da favorire il masslmo di 
iniziatlva nel pleno rispetto dell'autono-
mia dei singoli comitati. Ci6 si deve, in-
dubbiamente, al suo carattere unitario, • 

, democratico e antifascista, quale risulta 
dall'adesione di tutte le forze polltiche 
dell'arco democratico, delle organizzazioni 
sindacali, e di massa e di un gran nu
mero di personalita della cultura e del-
l'arte. — 

E' proprio in virtu della sua rappressn-
tativita che essa si pone come interlocu-
tore anche nei confronti sia degli organi 
govemativi, ai quali fa capo l'attivita di 
assistenza nei confronti dei rifugiati poli-
tici, sia nei confronti delle organizzazioni 
nazionali e intemazionali interessate al 
problema dei profughi politici dell'Ame-
rica latina e del Cile In particolare. 

Si tratta, ovviamente, di un rapporto 
di completa autonomia, in quanto l'asso
ciazione, espressione del • movimento po-
polare di solidarieta con la Resistenza ci
lena, ha come suo compito fondamentale 
di contribute alia soluzione dei grand! e 
drammatici problem! creati dal golpe fa
scists in Cile e che riguardano sia i lavo
ratori • cileni in patria, sia gli emigrati 
che hanno trovato e troveranno asilo nel 
nostro paese, e per i quali deve essere 
trovata una rapida e adeguata sistema-
zione. attraverso il lore inserimento nella 
vita produttiva e culturale del nostro 
paese. 

Cio comporta anche un impegno della 
associazione a mantenere vivo il dibattito 

> Bull'esperienza - cilena, sottraendolo alle 
speculazloni demagogiche di quanti vor-
rebbero servirsene per scop! che niente 
o ben poco hanno in realta a che vedere 

. con la causa della liberta del popolo cileno. 
'• E" perd evidente che la solidarieta non 
pud manifestarsi soltanto sul terreno po-

' litico e morale. Essa deve esprimersi in 
' forme concrete, tali da consentire. in pri
mo luogo. di portare un aiuto il piu possi-
bilmente sostanzioso, sia agli esuli, sia a 
quanti in Cile lottano per la democrazia. 

Per questa ragione la sottoscrizione lan-
ciata dalPAssociazlone, che trova propno 
in'queste settimane un suo punto di rife-
rimento immediato nella campagna del 
« Natale di solidarieta con il popolo cile

no », deve costituire un momento di mo-
. biiitazione di massa, e non puo rimanere 
una' iniziativa isolate. Ad essa deve af-
fiancarsi una piu vasta azione di solida
rieta. -

L'offerta di numerosi postl di lavoro 
da parte di Eoti e di organizzazioni de
mocratiche emiliane, costituisce un'indi-
cazione preziosa che trovera sicuramente 
un'eco concreta anche in altre regioni. 

D'altro canto, noi consideriamo estre-
mamente positivo il fatto che la costi-
tuzione dei comitati «Salvador Allende» 
sia sempre awenuta — e cosl ci augu-
riamo che continui ad essere anche in , 
future — non per un fenomeno di aggre-

- gazione meccanica di partitl o di asso- ' 
ciazioni, ma attraverso il dibattito e il 
confronto politico piu ampio e piu aperto. 

L'incisivita e 1'ampiezza delle iniziative 
— dalla sottoscrizione alle decine di dibat-
titi, proiezioni, conferenze che i comitati -
organizzano nelle sezioni dei partiti demo
cratic!, nelle case del popolo. nei circoli 
cultural! — sono evidentemente collegate 
aH'amplezza e alia profondita di quel di- " 
battito e di quel confrcnto. " 

Davanti all'associazione stanno oggi com
piti grandi e urgenti. In primo luogo, ga-
rantire che tutti i compagni cileni che 
hanno trovato rifugio nella sede dell'am-
basciata italiana a Santiago raggiun?ano -
l'ltalia nel piu breve tempo possibile e 
ottenere per loro - un'adeguata sistema- ' 
zione nel nostro paese, e ccntemporanea-
mente, lanciare una grande campagna na- -
zionale e internazionaJe capace di fermare 
la mano dei militari golpisti e di strap-
pare alia morte, alia deportazione. alia 
tortura nelle carceri e nei lager coloro i 
quali, come il compagno Corvalan, si tro-
vano nelle mani di un nemico spietato e 
feroce. , 

Solo la Resistenza cilena. attraverso le 
sue organizzazioni, puo decidere le forme 
di lotta con le quali dovra essere abbat-
tuta la dittatura militare fascista. Per 
questa ragione. mentre respingiamo parole -
d'ordine trrespcnsabili e pretestuose. che 
nessuna delle forze politiche cilene ha 
mai pensato dl lanciare, salutiamo e salu-
teremo ogni passo che i compagni cileni 
faranno sulla via dell'unita di tutte le 
forze antifasciste e antimperialiste. 

Crediamo che al di la della pur indispen-
' sabile solidarieta materiale e morale, il 
• nostro contribute alia causa delta libe

razione del Cile possa e debba venire an
che dal rafforzamento e dall'estensione del 
carattere unitario deH'associazione. che 
e poi la caratteristica di fondo del movi
mento di solidarieta col quale 1 lavoratori, 
gli studenti, gli intellettuali italiani hrn-
no risposto all'odioso golpe fascista del
l'll settembre 

Ignazio Delogu 

Nobile lettera 
dell'ambasciatore 

Carlos Vassallo 
Illustre direttore, 

so che il Suo giomale pubbiichera una 
serie di articoli e informazioni reiativi al 
Cile — prendendo occasione dal nuovo an-
niversario della strage della Scuola di 
Santa Maria de Iquique — come apporto 
alia vasta azione di solicarieta contro il 
fasclsmo instaurato nel mio Paese dallo 
scorso 11 settembre. E* per questo che mi 
sento in dovere di inviarLe queste righe di 
ringraziamento, per l'opera svolta negli 
ultimi mesi dal Suo giomale al fine di , 
denunciare il carattere totalitario del go
verno della giunta militare e per appro-
fond ire a! massimo la partecipazione del 
popolo italiano agli sforz! volti a rista-
bilirc nella mia Fatris un regime di liberta 
e di democrazia. 

Raramente nel mondo si e realizzato 
un movimento di resistenza cosl vasto 
come quello levatosi contro il colpo di 
forza militare, che ha posto fine ad uno 
dei regimi di governo piu autenticamente 
popolari mai eslstiti in Cile. Nessuno pub 
negare che il Presidente mart!re, Salvador 
Allende realizzando tl programma di Uni
te Popolare, aveva messo in moto un piano 
di riforme strutturall, volte a superare il 
nostro ancestrale sottosviluppo, senza fa
re ricorso alia violenza e nei limit! di una 
irmegabile tradizione democrat!ca, rispet- . 
tando le garmnzie stabilise dalla Costitu-
zione politica e senza discrlmkiare o per-
aeguitare alcun cileno, quali che foaeexo 
le sue idee politiche. 

Quests, nuova via al socialismo, nono-
stante tutte le dlfficolta, era riusoiu ad 

introdurre modifiche di fondo nel siste
ma socio-economico e si era euadagnata 
i'appoggio della maggioranza delle cl-assi . 
lavoratrici; essa perd fu oggetto di una 
deliberata o tenace opposizione da parte 
di quei settori che videro i loro interessi 
colpiti e che — con la compMcita deUe 
imprese multinazionali straniere — fecero 
pressione sulle forze armate. per spin- v 

gerle ad abbandonare la loro tradizione 
strettamente professionale e a ordire un 
colpo di stato che ha provocate innume-
revoli vittime, che lascera profonde tracce 
neiranimo nazionale cileno e che, per le 
sue finalita, non puo contarc sull'appoggio 
o sulla solidarieta dei popoli veramente 
democratic!. II proposito persegmto dai 
nuovi govemanti, infatti, e di abolire ogni 
liberta democratica, di persaguitare gll 
ideali di progresso sociale e di instaurare 
un nuovo tipo di violenza fascista. 

Approiitto di questa occasione. signor 
direttore, per ringraziare — a oome del 
Cile democratico e mio personate — tutti 
gli esponenti dei partiti poliUci italiani ' 
e tutti I setter! indipendenti, g'.i intellet
tuali, gli universitari, i giovani, i sinda-
calisti, che In varie forme hanno esprcs- • 
so e continuano ad esprimere la Icro con-
darma per il golpe dell'll settembre e la 
loro speranza dl veder splendere nuova-
mente nel Cile la luce della democrazia, 
della liberta e della giusUzia. 

La saluta cordial mente 
CARLOS VASSALLO 
Ultimo ambasciatore 

costituzionale del Cile -
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