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Cinque anni dopo il terremoto 
nel Sannio ed in Irpinia 

LE SCELTE > GIUSTE 
PER IL MEZZOGIORNO 

Abbiamo ancora ncgli oc-
chi i volti disperati delle 
donne di Apicc e di Ariano, 
lo chiuse expression! del lo-
ro mariti. Sentiamo ancora 
le loro grida, la loro dram-
matica richiesta non certo di 
un atto di spicciola assisten-
za, ma di un rinnovato, va-
lido aiuto dei comunisti per 
una protesta di massa che 
scuota dalle loro poltrone le 
< autorita * nazionali e lo-
cali, che sconfigga e capo-
volga la loro politic.!, le lo
ro «scelte > cui si deve se, 
a cinque anni di distanza dal 
terremoto, migliaia di fami-
glie vivono ancora In barac-
che e centinaia e centinaia 
nelle < case » dichiarate ina-
bitabili (come il fascismo di-
chiard inabitabili — e si mi-
se la coscienza a posto — i 
bassi di Napoli che rigurgi-
tano ancora di gente). 

Collcchiamo accanto a 
quest! ricordi l'immagine 
preziosa del piccolo teatro 

"di Corte del palazzo reale 
dei Borboni, a Napoli, nel 
quale — se le primizic che 
ce ne ha offerto il Popolo 
hanno un senso — si sta ce-
lebrando il ventennale del 
primo € impegno d'onorc » 
della DC verso il Mczzo-
giorno con un altro squisito 
banchetto di parole, di tco-
rie e di (proprio cosl!) 
« scelte di civilta ». Confes-
slamo che molti termini del 
dotto linguaggio dc ci sfug-
gono. Che cosa avra mai vo-
luto dire, per esempio, nel 
suo editorialc di ieri, sul 
Popolo Arnaldo Forlani af-
fermando di credere alia 
«disponibilita del proleta
riate meridionale per una 
prospettiva non nominalisti-
ca di sviluppo »? Come, se-
condo lui, la DC dovrebbe 
« cogliere anche nel ritardo 
del Mezzogiorno qiianto ne 
pud derivare di positivo per 
riordinare le scelte »? 

Risposta 
immediate 

Comunque noi vogliamo 
•perare (e chiediamo) che 
l'eco della disperazione e 
della protesta della gente di 
Apice, di Ariano e di tanti 
altri paesi giunga a pene-
trare fin dentro al tcatrino 
di Corte di Napoli e impon-
ga una risposta immediata a 
quesiti concreti: pensa lo 
ftato maggiore della DC che 
i terremotati della Campania 
debbano essere abbandonati 
al loro destino? Stanno sca-
dendo le « provvidenze » go-
vernative (e basti ricordare 
— per definirne la validita 
— che solo nell'arianese, su 
23.047 domande di ricostru-
zione, sono stati ultimati i 
lavori solo in 2.875 casi): 
ehe cosa intendono fare i dc 
ora? E' stato presentato alia 
Camera, dal nostro gruppo 
parlamentare, un progetto di 
legge per la ricostruzione 
delle case dei terremotati 
entro cinque anni e con una 
spesa complessiva di 200 
miliardi: quale giudizio dan-
no i dc di questo progetto? 
Hanno qualcosa di meglio 
da proporre e, se no, daran-
no il loro appoggio acche 
csso sia approvato prima che 
$i concluda Vattuale legisla-
tura? 

In clima di nuovi «impe-
ffni d'onore > ecco un modo 
di provare la propria buona 
fede e la propria concreta 
disponibilita per una politi
co che aiuti il Mezzogiorno 
a rinascere. 

Sappiamo bene che la DC 
rialza sui suoi pennoni la 
parola d'ordine di don Stur-
xo « il Mezzogiorno salvi il 
Mezzogiorno » ma di questo 
si potra discntere solo do
po che lo Stato si sara deciso 
a fare il suo dovere senza di 
che questa parola d'ordine 
si tramuta inevitabilmcnte 
In an alibi per giustificare 
non solo te baracche del 
terremoto di cinque anni fa 
nel Sannio e ncll'Irpinia ma 
anche quelle fatiscenti del 
terremoto di 60 anni fa a 
Reggio Calabria e a Mes
sina; senza contare il resto 
eioe quelle « calamita » non 
eerto natural) che sono la 
miseria estrema delle zone 
di «abbandono», la disoc-
enpazione e la sottoccupazio-
ne, il dramma senza fine 
deiremigrazione. 

L*amara esperienza del 
terremotati della Campania 
ripropone a tutte le forze 
politiche e al paese alcune 
chiare considerazlonl e pro-
poste di una politica positi-
va, di sviluppo, che I co
munisti hanno da tempo 
avanzato per una effettlva 
rinascita del Mezzogiorno. 

1) La lnadeguatezza del
le €prowidenze> govemative 
per 1 terremotati e — piu in 
generate — II fallimento del-
It politic* «meridionalisti-

r-a » della DC e del centro-
sinistra hanno favorito c fa-
voriscono 1'esodo che, del 
resto, Ton. Moro contlnua a 
giudicare un fenomeno posi
tivo (e sara magan conten-
to che in soli tre anni — dal 
'62 al '65 — dalle zone ter-
remotate deU'Irpinia sia emi-
grato il 5 per cento della 
popolazlone). Noi diciamo: 
bisogna bloccare 1'esodo e, 
per far questo, blsogna mu-
tare profondamente la po
litica governativa. 

Profonde 
riforme 

2) Non si pu6 parlare di 
ricostruzione delle zone ter-
remotate senza porre anche 
la questione della loro ri
nascita: ridare la casa a un 
contadino non basta se non 
gli si da la terra, il lavoro, 
un reddito che gll permetta 
di vivere nel suo paese. Per 
questo occorre una program-
mazione regionale e meridio
nale che si basl su profonde 
riforme e innanzi tutto sul-
la liquidazione di tutte le 
forme di contratto in agri-
coltura (affitto, colonla, 
compartecipazione) per 11 
passaggio della *erra in pro
priety a chi la lavora. 

In questa prospettiva la 
elabora7ione democratica di 
piani di zona attraverso gli 
enti di sviluppo e il fonda-
mento dello sviluppo del-
l'iniziativa dal basso delle 
forze produttive, in partico-
lare nelle zone terremotate 
che da alcuni anni stanno 
facendo una esperienza es-
senziale di lotta unitaria 
per la rinascita. 

3) Lo sviluppo delle zone 
agrarie del Mezzogiorno non 
pud essere dissociato dallo 
sviluppo industriale: solo 
una pianificazione unitaria 
pud assicurare un tasso co-
stante di assorbimento del
la mano d'opera. Ci6 e dl-
mostrato — se ce ne fosse 
blsogno — dal clamoroso 
fallimento della politica dc 
dello sviluppo c ad isole > 
che non solo ha condannato 
all'abbandono gran parte 
del Sud, e in particolare le 
zone montane, ma si e risol-
ta anche in un fallimento 
di quelle stesse < isole * che 
avrebbero dovuto benefi-
ciarne. 

4) La politica degli inter-
venti * straordinari » — che 
poi spesso diventano sosti-
tutivi degli interventi « nor
mal! », come cento volte e 
documentato nelle vicende 
della Cassa del Mezzogior
no — deve essere sostitui-
ta da una politica complessi
va ed organica avente come 
obiettivo primo l'occupazio-
ne e la valorizzazione di 

ogni rlsorsa. A questo scopo 
occorrono piani di risistema-
zione idrica, forestale, agra-
ria. In particolare per quan-
to riguarda le indilazionabili 
opere di irrlgazione biso-
gna superare le concezione 
dei c comprensori irrigui » 
previsti dalla Cassa che 
sono il rlsvolto della con
cezione di uno sviluppo per 
* isole» e secondo tempi 
(assai) lunghi. 

5) Non per caso fin oggi le 
iniziative pubbliche e pri
vate non sono riuscite a sti-
molare un sistema diffuso 
di piccole e medie imprese 
industriali: solo lo sviluppo 
di un'agricoltura moderna 
basata sulla piccola azien-
da assistita tecnlcamente e 
finanziariamente, libera di 
associarsi e capace di sot-
trarsi al dominio monopoli-
stico potra stimolare un tes-
suto di piccole e medie ini
ziative industriali e artl-
giane. 

6) La soluzione del pro
blem I della terra, dell'acqua, 
del mercato dei prodottl 
agricoli e zootecnici collega-
ta alia valorizzazione delle 
risorse — come il metano in 
Puglia, la produzlone del-
1'acciaio a Bagnoli, a Ta-
ranto, l'industria alimenta-
re nella plana del Sele, l'in
dustria meccanica in Cam
pania — compongono quel 
tlisegno unitario di sviluppo 
che esclude 1'esodo delle 
popolazioni e la politica del-
1'abbandono di larghe zone. 

Scelta « per 
censo » 

7) Il rlnnovamento del si
stema educativo su base mo
derna, autonoma, razionale 
— innanzi tutto svincolando-
lo da una scelta « per cen
so > della gioventu che an-
dra avanti negli studi — e 
un passo immediato da com-
piere per assicurare le ener-
gie capaci di eoncorrere al
ia rinascita del Sud, per as
sicurare la leva indispensa-
bile di futuri tecnici ed edu-
catori. la necessaria istru-
zione e preparazione pro-
fessionale. In questo ambito 
si coll oca anche Vobiettivo 
di uno sviluppo del sistema 
universltario nel Mezzogior
no Trovera la DC a Napoli, 
fra un discorso e 1'altro sui
te sue « scelte di civilta >, 
la « disponibilita > per oc-
cuparsi di queste questioni, 
per sottoporre davvero a un 
riesame autocritico la sua 
ventennale politica, per 
ascoltare la voce della gente 
del Mezzogiorno, la sua pro
testa unitaria? Trovera, in
somnia, la DC la capacita di 
cambiar strada? 

Aldo De Jaco 

Perche e come la Francia ha abbandonato I'integrazione atlantica 

Fu appoggiato dalla Cia II tentativo 
di un colpo di Stato contro De Gaulle 

La denuncia (parziale) degli accordi segreti firmati tra Parigi e Washington -
le forze annate americane sarebbero potute intervenire — Una dichiarazione di 
«putsch» del '61 in Algeria — « Se riuscite a portare a termine nel giro di 48 

- In caso di « sowersione comunista » 
Allan Dulles — La documentazione sul 
un colpo di Stato, noi vi aiuteremo» 

Guerra finita in Nigeria? 

ft***. 

LAGOS — L'annunclo che le tntppe federal! nlgeriane hanno occupato Enugu, II capoluogo della 
regione oriental* che aveva proclamato la secessions con II name di Biafra, e stato confermato 
Ieri sia da fonte ufflclale, sia da osservatorl stranleri. Si e diffusa a Lagos la sensazione che la 
guerra contro i secessionist! sia pratlcamente termlnata, sebbene II capo del rlbelli, OJukwu, con-
tlnui la reslstenza a orlente di Enugu. Nella foto: due soldati del Biafra nella boscaglia. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 6 

L'asservimento militare e 
la violazione della sovramla 
nazionale, cui la Francia fu 
soggetta per 16 anni, sono 
stati denunciati dallo stesso 
governo jrancese: tale clamo 
rosa denuncia e tanlo put in 
dicativa in quanto si pud de-
sutnere a qual punto la NATO 
rapprcsenta, per i paesi an 
cora aderenti ad essa. un or-
ganismo di subordinazione 
massiccia ad una strategia 
mondiale e aggresswa guidata 
dall'imperialtsmo amencano, 
nel suo esclusivo interesse di 
potenza. Diciamo che la de
nuncia avvenne in parte e che 
non fu totale, perche un nume-
ro importante di accordi se
greti — firmati sul piano bila 
terale fra Parigi e Washington 
e ripresi in una convenzione 
conclusa nel '54 fra Vallora 
ministro degli esteri Georges 
Didault e lambasciatore ame-
ricano Dillon — 6 rimasto pro-
tetto da una strana discre-
zione. 

Alia data del 7 marzo '66 fu-
rono gli Stati Uniti a minac-
ciare la pubblicazione inte
grate degli accordi segreti se 
la Francia avesse insistito 
nella volonta di abbandonare 
la NATO. Ma VAmerica non 
porta a termine il suo ricatto, 
ne la Francia profiltb della 
provocazione, per svelare gli 
accordi in modo integrate e 
i piu famosi commentatori ed 
esperti di politica internaziona-
le si mostrarono eccessiva-
mente discreti. Perche? Una 
test assai verosimile vuole che 
lo stesso governo francese fos
se imbarazzato dalla pubbli
cazione di alcuni accordi in 
quanto essi avrebbero rivelato 
alia opinione pubblica fino a 
qual punto la borghesia fran
cese avesse accettato il do
minio americano non soltanto 
negli orientamenti mondiali ma 
per cio che concerne la situa-
zione interna del paese. 

Sarebbe emerso. in modo 
troppo evidente e brutale. in 
conclusione. che la NATO rap-
presenta il punto di raccordo 
fra circoli militari americani e 
gruppi dirigenti reazionari, 
nel comune intento di sbarra-
re la strada. in caso di neces
sity, alia avanzata delle for
ze di sinistra e comuniste. Co 
minciando dalla grande Fran
cia. si sarebbe capito che per 
ognuno dei paesi della NATO 
esiste una inlesa. un piano o 
un accordo ultrasegreto desti-
nato a decapitare la cosiddet-
ta *sovversione politico*, vale 
a dire a stringere in una mor-
sa partiti e organizzazioni de-
mocratiche Id dove il dominio 
del capitalismo atlantico po-
tesse correre il rischio della 
sconfitta politica. La Grecia 

ROMA: rfopo la bancarotta del comune il sindaco fugge a fare il deputato 

COLOMBO DITTATORE DEIT URBANISTICA 
Cosi dicono anche gli archttetli socialisti — L'accorala denuncia al convegno dell'Eliseo — Nemmeno un metro quadralo dei 
4000 ettari di aree private vincolate con la «167» e stato finora espropriafo — Tutto fermo all' Ufficio Tecnico Erariale 

cNei fatti. in Italia. I'uni-
co che fa urbanistica e Co
lombo che impedisce agli al
tri. cio* ai Comuni. di farla. 
E quando le cose vanno cosl. 
quando ciod fl potere pubbli-
co sta fermo. a muoversi e a 
decidere k la rendita fondia-
ria: ecco la spiegazione del 
piano regolatore di Roma 
tutto sulla carta e dei passi 
da lumaca dei piani di appli-
cazione della 167 che pure 
furono e sono un nostro orgo-
glio ». 

Questo severo giudizio e 
stato espresso sere fa dal-
1'ing. Marcello Vittorini. so-
cialista. membro del consi-
glio superiore dei Lavori pub-
blici, al ridotto dell'Eliseo 
durante un convegno della Fe-
derazione romana del PSU. Ne 
I'architetto Bruno Zevi. ne 
Piccinato. padre del piano re
golatore adottato nel '62 dalla 
prima maggioranza capitolina 
di centro sinistra, ne Baldo 
de' Rossi, presidente del 
i'lSES. sono stati meno po-
Iemici c Bancarotta » e stato 
il termine pui volte usato per 
definire lo stato dell'urbanisti-
ca romana. 

Lo sconforto. I'amarezza. la 
delusione cspressi dagli ar-
chitetti socialisti sono il ri-
flesso di una rovinosa realta 
e segnano un momento assai 
interessante di una denuncia 
che proprio perche vtene da 

fonti insospettabili toglie de-
finitivamente ogni pudico ve
to ali'illusione che con com-
pagini politiche dominate dal 
gruppo doroteo (come il va-
nescente centro-sinistra capi-
tolino, con fl sindaco che 
fugge a fare il deputato la-
sciando una eredita disastro-
sa.) si possa in qualche modo 
alzare una baniera. che non 
sia di Pfglia. alia specula-
zione edilizia e dare uno svi
luppo ordinato alia citta. 

Sbocco 
positivo 

E ci fu per la verita un mo
mento in cui questa speranza 
parve trovare, e potenzial-
mente dawero trovd. un suo 
sbocco positivo. Fu quando 
nel febbraio del *64. il Consi-
glio comunale della capitale, 
mentre i gtomali e gli uomini 
della destra economica e po
litica facevano fuoco e fiam-
me. a dotto il piano di appli-
cazione della legge 1167». 
Esso vincolava 5 mila ettari 
(di cui 4 mila di proprieta 
privata) di zone edificabili e 
relativi servizt. per circa 700 
mila abitanti. Non era quin-
di una cosa da poco. Ben ma-
novrato. avreobe dawero po-
tuto dare piu di un dispiace-
re alia speculaziooe edflizia. 

I comunisti non solo dettero 

il loro voto favorevole. ma 
contribuirono in modo consi-
stente alia elaborazione defi 
nitiva del piano al punto che 
ci fu allora chi affermd (e fu 
una valutazione niente affatto 
sconsiderata) che 1'isolamento 
delle forze di destra in Cam-
pidoglio. fatto abbastanza 
nuovo nella storia dell'urbani-
stica romana. si era potuto 
realizzare grazie alia c felice 
combinazione» di una con-
temporanea presenza di forze 
di sinistra nella Giunta (i so
cialisti e alcuni cattolici) e 
all'opposizione (i comunisti). 

Fatti oggi i conti. perd. si 
costata che non un metro 
quadrato che e uno di quei 4 
mila ettari di proprieta priva
ta vincolati nel febbraio del 
1964 e stato ancora espropria-
to e che i piani hanno ope-
rato. e anche qui con molta 
lentezza e fatica. solo sulle 
aree gia di proprieta comu
nale (a Spinaceto e, in parte. 
a Tor de' Cenci. sulla Pon-
tina. dove sorgeranno due 
nuovi insediamenti. che i pub-
blicisti di destra hanno gia 
scioccamente battezzato come 
cquartieri marxisti >). 

E allora si capisce lo scon
forto. la delusione e i toni ac-
coratamente ed aspramente 
polemic! di Piccinato, Zevi, 
Vittoriid. Baldo de* Rossi, del
lo stesso cosegretario della fe-
derazione romana del PSU, 
Palleschi. E non si parti del 

piano regolatore del '62. van-
to del centro-sinistra. che 
molti ritengono ormai « salta 
to > e che comunque il Cam-
pidoglio si e guardato bene 
di dotare degli strumenti ne-
cessari alia sua applicazione. 

L'importante. a questo pun
to. e perd capire dove e per
che a Roma si e fermata la 
c!67>. n numero degli archi-
tetti e degli ingegneri impe-
gnati in questo settore (si 
contano sulle dita di una ma
no) dice gia le forze che il 
gruppo doroteo che co-nanda 
in Campidoglio ha messo a di-
sposizione dei socialisti (e 
che i socialisti hanno accet
tato) per attuare il piano e 
da la misura della volonta po
litica della DC di combattere 
la speculazione. 

Macchinosita 
delle procedure 

La macchinosita delle pro
cedure, gli ostacoli sorti e i 
ntardi provocati dalla nota 
sentenza della Corte costitu 
zionale sulla valutazione dei 
prezzi di esproprio. spiegano 
senza giustificarle che in par
te, le lentezze iniziali. Ma poi? 
Ma ora? Percbe ora i piani 
che riguardano aree di pro
prieta privata non vanno 
avanti? Le procedure per gli 
espropri che il Comune ba co» 

minciato riguardano due pic
cole zone nel quartiere Casi-
lino e a Cinecitta (41 ettari 
in tutto. su 4 mila). La tra-
fila burocratica e cominciata 
e pile di documenti sono arri-
vati sui tavoli della prefettu-
ra e di 11 an'Ufficio tecnico 
erariale che deve determina-
re rammontare dei prezzi di 
esproprio. 

Qui il meccanismo. che gia 
strideva. si e inceppato del 
tutto Sono mesi. e quasi un 
anno, che il silenzio piu as-
soluto e calato sui due piani 
La legge (ed e questo uno dei 
limiti piu pesanti della e 167 >) 
non fissa all'UTE alcun limi-
te di tempo per comunicare 
ai Comuni la valutazione dei 
prezzi di esproprio. Ma an
che quando. finalmente, UTE 
e prefetto avranno deciso (e 
non si sa come) non e detto 
che si po*sa espropriare. per
che si aprira la fase dei ri-
corsi. che. anche per un'altra 
piu reeente sentenza (questa 
volta del consiglio di Stato). 
potrebbe rivelarsi estrema-
mente complicata 

Ora. basta fare un semplice 
calcolo sui tempi di attuazio-
ne finora impiegati (e si 
tratta di soli 41 ettari) per 
vedere quale sia il futuro del-
1'intero piano cbe riguarda 4 
mila ettari di proprieta pri
vata. E' essere realisti, cre-
diamo, affermare cbe se le co
se continuano cosl, se non ci 

saranno qualitativi mu'amonti 
di indirizzo politico. 1'intero 
piano ha moltissime probabili-
ta di rimanere una speran
za. offrendo cosi alia destra 
un argomento di indubbia effi-
cacia propagandistica per al-
largare ancora il meccani
smo di sviluppo edilizio in-
controllato. 

La conclusione non pud es
sere tuttavia ne scoraggiante 
ne sconsolata In fondo. a Ro
ma. la battaglia contro le 
t Immobiliari > ha sempre 
avuto una sua dignita e una 
sua orgogliosa fierezza Ed es
sa continuera Anzi deve far-
si piu forte e tessere nuovi e 
piu efficaci orditi unitari. 
Larghe forze che credono in 
questa possibility esistono. 
Recenti voti in Consiglio co
munale. sollecitati dall'inizia-
tiva dei comunisti. lo dicono. 
L'importante e il continuo 
controllo sui fatti. il rifiuto ad 
ogni tregua. Sulla c 167 > ad 
esempio. si sono votate im
portant richieste di modifica. 
da attuare neH'attuale legi-
slatura Queste modifiche so 
no da tempo nel cassetto del 
ministero dei Lavori pubblici. 
Esse potrebbero ancora salva-
re il piano di Roma e quello 
di decine di altre citta. Per
che non varcano la soglia del 
Parlamento? Ecco una doman-
da a ad si deve rispondere. 

Gianfrinco Berardi 
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Ecco la carta « americana » della Francia: le basi Usa erano 
disseminate su tutto il terr i lor io, sottratte a qualslasi controllo 
francese 

ha dimostrato I'esistenza di 
uno di questi piani, il « Piano 
Prometeo > che e scattato al-
Vara X. come una trappola 
mortale. 

Questo tipo dt meccanismo 
antwomunista, pronto e roda-
to da anni. non ha nulla a che 
vedere con la strategia della 
copertura atomica, o scudo 
atomico, che la NATO dove-
va assicurare contro la cosid-
detta aggressione, proveniente 
dall'Est socialista. ai paesi 
atlantici. ma rappresenta for-
se I'aspetto piu grave e con-
creto della colonizzazione in
terna, in forza della quale 
nessun governo pud essere in-
vestito dal proprio popolo sen
za il beneplacito di Washington 

Come e stato rivelato a Pa
rigi, negli accordi segreti sot-
toscritti da Bidault, esisteva 
un protocollo speciale in for
za del quale, in caso di un 
c tentativo di sowersione co
munista ». il governo francese 
avrebbe potuto ottenere che le 
forze americane venissero 
messe a propria disposizione. 

Ma vi e" di piu: la NATO 
pud agire anche senza che il 
governo al potere chieda lo 
appoggio dei suoi militari. In 
fatti. Allan Dulles, capo della 
CIA, in una dichiarazione mai 
smentita, affermd: < Noi non 
possiamo ragionevolmente li-
mitare la nostra azione contro 
la strategia comunista. ai casi 
in cui siamo invitati dal gover
no al potere. Dobbiamo esse
re noi a decidere quando. co
me e dove agire > (Helene 
Tournaire: «Libro giallo sul 
Vietnam >. Parigi, Perrier). 

11 governo francese ha dun-
que dimostrato una titubanza 
projonda nello svelare il pro
prio « Piano Prometeo >. ma 
si pud ritenere che lo stesso 
De Gaulle — liberandosi danli 
accordi segreti — abbia cer 
cato di scansare anche dalla 
propria testa un pericolo, che 
si presentd del resto concreta-
mente all'atto della rivolta dei 
generali di Algeri. di collusio-
ne fra I circoli piu reazionari 
dell'esercito e della borghesia 
col Pentagono. La Documenta
zione italiana a proposito del 
putsch in Algeria del '61, nel 
quale furono chiamati in cau
sa la CIA americana e i cir
coli militari USA. riferisce al 
cune indiscrezioni che ci sem-
brano di primana importanza 
A quell'epoca — citiamo dalla 
Documentazione italiana — De 
Gaulle compi un passo presso 
un'alta personalita americana 
per formulare queste due do
mande: 1) nel caso in cui il 
putsch algerino si sviluppasse 
in Francia e il governo fran
cese facesse appello alle for
ze americane. il governo ame
ricano autorizzerebbe tale in 
terventu? 2) nel caso in cui fl 
putsch riuscisse in Francia e 
contro fl nuoro governo uscito 
dal putsch si producesse un 
morimento di resistenza insur-
rezionale. tale nuovo governo 
avrebbe potuto ottenere Vin-
tercento delle forze america
ne per porre fine alia insur-
rezione? 

Secondo le medesime fon
ti, le risposte sarebbero state 
le seguenti: I) essendo. fl 
putsch dei generali specificata-
mente anticomunista. Vinter-
vento americano verrebbe ri-
fiutato; 2) qualora i comuni
sti partecipassero, e probabil-
mente dirigessero in parte fl 
morimento di resistenza insur-
rezionale, le forze americane 
rerrebbero messe a dlsposi 
zione del nuoro governo 
creato dal putsch. 

Nessuna smentita i stata 
mai data a tali voci. che ac~ 
creditano anche le rvoelazio-
ni fatte, a queU'epoca, daUo 
Express che scriveva: «Te-
nuto conto della moderazkme, 
della prudenza, dell'ambizione 
del generate Cballe, oggi tutti 

i suoi amici sono convinti che 
egli abbia ricevuto I'inuirag-
giamento dni suoi colleghi del
la NATO e che, nel corso de
gli ullimi mcontri che *'gli ha 
avuto a Parigi. degli agenti 
americani dibbano a\ergli 
detto: " Fate presto: se riu
scite a portare a termine. in 
meno di 48 ore. un colpo di 
stato tecnico. noi vi aiute
remo " >. bn evento di tale 
portata spieg,herebbe anche 
la fermezza del generate nel 
denunciare la integrazione 
atlantica come un asservimen-
to Ulimitato della sovramtd 
francese ad un paese slranie-
ro: VAmerica. 

Gli accordi segreti slipu-
lati. tra il '50 e il '58. fra Fran
cia e USA, sono stati divulga
te dalla Documentation fran
chise, organo ufficiale del Se-
gretariato generate del gover
no; ma un esame attento di 
questo fascio di documenti. at-
testa la sua incompletezza. 
perche certi documenti si rife 
riscono ad altri < documenti 
segreti > da completare. Nes-
suno di questi accordi era sfn-
to mai sottoposto al Parlamen
to francese — e Pompidou 
fara questa grave denuncia 
davanti all'Asscmblea — e 
per conseguenza nessuno di es
si aveva mai ottenuto ratifi-
ca costituzionale. Era questo 
il caso delle bast militari ame
ricane in Francia, cosi come 6 
il caso di tutte le altre basi 
esistenti nel paesi della NATO 
che non li hanno, fino ad ora, 
denunciati. 

Gli Stati Uniti possedevanu 
in Francia 29 basi aeree e mi
litari. servite da 26 GOO uomi
ni. Basta guardare la car-
Una che e stata pubbheata gio 
vedi e quella che pubblichia-
mo oggi per comprendere co
me gli Stati Uniti con i propri 
aeroporti. i propri depositi. le 
proprie installazioni. cottellas-
sero della propria superpoten-
za tutto fl territorio francese. 
Gli accordi segreti bilalerali 
comprendevano. nelle grandi 
linee, le seguenti concessioni: 

1) aerodromi e installazioni 
nella Francia metropolitana 
messi a disposizione delle 
forze aeree degli Stati Uniti 
il 4 ottobre 1952: solo gli atro-
porti tattici per lo staziona-
mento dei Winn1:, di due quar-
tier generali di divisione. di 
un quartier generate del co-
mando trasporti sono in nu
mero di 13: 

2) campo militare di Camp 
de Loges. messo a diposizione 
delle forze armate degli Stati 
Uniti (18 giugno 1953): 

3) oleodotto militare tra il 
porto di Donges e la regione 
di Metz, destinato a traspor-
tare il carburante occorrenle 
a 1200 aerei della VII armata 
americana nella Germama di 
Bonn, e collegante le istalla-
zioni di Donges e Metz; 

4) accordo concernenfp fl 
sistema di comunicaziom e di 
deposito delle forze lerresln 
degli Stati Uniti in Francia. 
ivi compreso I'impianto di una 
linea di comunicazione con la 
Germania dt Bonn destinato 
ad assicurare i rifornimentt 
delle forze degli Stati Uniti in 
Europa. A questi stessi accor
di bUaterali VAmerica ha afh 
portato deliberatamente una 
serie di violazioni. che illu-
Streremo nel prossimo articolo. 

Mari* A. Macciocchi 
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La grande battaglia in 
Parlamento per I'nscita 
della Francia dalla Nate 


