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Perche quesfo non sari i l« decennio americano» 

Due modi di 
essere una 

superpotenza 

PERCHE7 E COME LA FRANCIA HA ABBANDONATO L'INTEGRAZIONE ATLANTICA 

L'esercito francese 
era inmani americane 

Walter Lippmann e — mol-
ti lo sanno — il decano dei 
grandi csperti di politica in
ternazionale del giornalismo 
americano. Per un periodo ne 
fu quasi l'oracolo. Oggi un po' 
meno. Comunque, non e so-
tpetto di essere un « rosso». 
Quest'estate e venuto in Eu-
ropa. Adesso, tomato in Ame
rica, scrive le sue riflessioni. 
Eccone un brano interessante: 
«L'ordine internazionale che 
e andato evolvendo nel Me-
dioevo, l'ordine imposto e di-
retto dalle grandi potenze oc
cidental!, e stato scosso. Ci so-
no alcuni che pensano di tor-
narc a questo vecchio ordine, 
con gli Stati Uniti al posto 
della Gran Bretagna del XIX 
secolo. Ma tutti coloro che 
pensano cosl — /'/ presidents 
Johnson, il segretario Rusk e 
il signor Nixon, ad esempio — 
non fanno che complicare la 
confusione e Panarchia dell'or-
dmamento internazionale ». (II 
corsivo e mio • G.B.). 

Oggi c divenuto di moda 
mi gran parte della stampa, 
quando si discutono gli affari 
mondiali, parlare in comune 
delle «due superpotenze», 
che quegli awcnimenti deter-
minerebbero. Quando proprio 
non si pu6 fare a meno di cri-
ticare gli Stati Uniti, almeno 
si cerca, con quella generate 
locuzione, di accoppiare nel-
1'attacco anche I'Unione Sovie-
tica. Ora, mai come oggi credo 
sia opportuno affermare che, 
se proprio si deve parlare di 
«superpotenze». ebbene, nel 
mondo c'e superpotenza e su
perpotenza. Non e affatto in 
differcnte che una sia quella 
che ha aggredito il Vietnam e 
al Vietnam fa la gucrra e I'al 
tra quella che sta invece dalla 
parte del Vietnam aggredito, 
bombardato e «trattato» al 
napalm. Ma non si tratta solo 
di questo. 

Nei giorni scorsi si e ricor-
dato che dieci anni fa il pri-
mo «sputnik» sovietico ha 
•perto nel mondo l'<* era spa-
ziale». Se mai vi fu un me
mento in cui 1'URSS apparve a 
un mondo, sino allora rimasto 
in gran parte incredulo, col vol-
to della « superpotenza », quel-
lo fu certamente 1'ottobre di 
dieci anni fa. Ebbene che cosa 
ci venne in quello stesso mo-
mento come iniziativa politica 
internazionale, dalla potenza so-
vietica, che toccava certamente 
uno degli apici del suo presti-
gio? La risposta politica del-
I'URSS hi la «coesistcnza pa 
cifica», il grande rilancio di 
questa idea come unica altcrna-
tiva positiva alia minaccia dello 
sterminio atomico, unita alia 
azione diplomatica per fare ac-
cettare questa prospettiva an
che a quei governi dell'occi-
dcnte, che sino a quel momen-
to — non dimentichiamolo — 
non ne avevano ncppure vo-
luto parlare. 

A chi evoca le due « super
potenze » si 4 risposto questa 
estate da Washington che di 
« superpotenze » nel mondo di 
oggi cc n'e una sola: gli Stati 
Uniti. Lasciamo da parte in 
questo momento il giudizio di 
merito sulla validita di una si
mile analisi dei rapporti di for-
2a mondiale (ne abbiamo scrit-
to, del resto, in altre occasio-
ni). Ci6 che ci premc e un 
altro punto. Che cosa hanno 
proposto, che cosa propongono 
oggi, gli americani al mondo. 
nel momento stesso in cui han
no pensato a una loro possibi-
le superiority? Per bocca dei 
Joro «cervelli» del Diparti-
memo di Stato hanno proposto 
il « decennio americano », doe 
un intcro periodo storico — 
in realta molto piu lungo di 
dieci anni — in cui il mondo 
sarebbe « governato » dagli Sta
ti Uniti. E Lippmann ci ricor-
da che questo e anche, nel fon-
6o, il pensiero dei Johnson e 
dei Rusk, che aspirano a un 
mondo diretto da Washington. 

Ma questo non e un feno 
meno nuovo in America. Le 
ttesse ambizioni di dominio 
mondiale erano apparse oltre 
Atlantico anche subito dopo U 
guerra, quando gli Stati Uniti 
ritenevano di poter disporre a 
lungo del monopolio atomico. 
Anche allora si erano trovatt t 
«teorici» del « govemo mon
diale* americano. Da ieri a og
gi sono cambiati i nomi: allora 
•i chiamavano Bumham (lo 
stesso che reorizzava la tecno-
crazia); adesso si chiamano 
Brzezinsky e Rostow. Ma la so-
stanza — come ghistamente ri-
cordava la stampa sovietica — 
e la stess-i. Allora si parlava di 
«respingere indietro• (roll 
back) i paesi socialisti; oggi si 
sogna il « secolo deirAme-
rica». 

Ora, che altro c «queH'or-
dtne internazionale imposto e 
diretto dalle potenze occiden-
tali», di cui parla Lippmann. 
se non il sistema dell'impem 
lismo? Questa parola e del tul-
to tabu pet gran parte della 
nostra stampa I giomahsti piu 
sofisticati asseriscono che c po-
co «scientifica». Si sono af-
fannati in tanti a tentare di 
spiegarci che gli Stati Uniti non 
sarebbero una potenza imperla-
listica. Preferiscono parlare ge-
avicatnente di «societl indu-
•triali av*nzate», di «societa 

tecnologiche moderne ». Eh no, 
1'imperialismo resta 1'imperiali-
smo. Lo riconosce anche Lipp
mann quando parla di « ordine 
del XIX secolo », Ma anche se 
non lo ammettesse, le cose non 
cambierebbero. Gli Stati Uniti 
restano una potenza imperiali-
stica, come imperialistica e la 
loro guerra nel Vietnam e im-
perialistici sono i loro piani di 
chminazione mondiale. E buon 
per noi — per noi tutti — che 
a una « superpotenza » imperia
listica si contrappone anche una 
grande potenza socialista. Que
sto non e manichcismo. E' la 
realta del mondo moderno. 

Mondo che non e piu uguale 
a quello di ieri. Ci permettiamo 
un'altra citazione, piu lunga 
questa volta, di Lippmann: 
«Dopo anni di lotta la piu 
grande potenza militare della 
terra si rivela incapace di pie-
gare alia propria volonta un 
popolo piccolo e arretrato. I 
nostri falchi asseriscono che il 
mancato successo militare e da 
vuto alia strategia ufficiale, 
consi'stente nel fcrire 1'avver-
sario, senza ucciderlo. La no
stra azione nel Vietnam sareb-
be uno scandalo militare, se 
non fosse la dimostrazione di 
enorme importanza storica del 
fatto che il potere di fuoco 
delle armi moderne pu6 di-
struggere o neutralizzare un 
avversario, ma non pud pie-
garlo alia propria volontd». 
Questo e il motivo per cui 
Lippmann comprende ci6 che i 
dirigenti del suo paese (e an
che quclli del nostro) non com 
prendono: cioe che P« ordine 
del XIX secolo» non e piu 
possibile e il tentativo di rista-
bilirlo sotto il controllo del-
PAmerica puo solo arrecare 
lutti e miserie a tutti. 

Ma e qui che bisogna spin-
gere Panalisi sino in fondo. Se 
l'ordine imperialista e condan-
nato, lo e proprio per come e 
cambiato il mondo in questo 
ultimo mezzo secolo, comincia-
to esattamente con la Rivolu-
zione russa del '17, che non 
solo ha fatto nascere da un pae
se arretratissimo la prima gran
de potenza socialista, ma ha 
dato vita ad un processo mon
diale di emancipazione dei po-
poli che puo sfociare solo nella 
fine dell'imperialismo. 

Giuseppe Boffa 

L'ESCALATION DELLA POLIZIA 
Le tappe dello sganciamento: dal Vietnam all 

francesi non potevano atterrare sugli aeroporti 

'Europa — I ministri 

americani in Francia 

Se la laccenda e vera, forse e meglio 
ordinare Vevacuazione di Milano, almeno 
per le donne. i bambini ed i vecchi ina-
bili al lavoro. Guardate infatti la com-
piaciuta ricostruzione grafica ejfettuata 
dal Corriere della Sera della nuova c auto-
lipo» progettata dalla polizia milanese. II 
Corrierone la descrive come una * mac. 
china alia James Bond» (e lo dice col 
tone seddisfatto di chi vede in James Bond 
Veroe preferito della propria morale ci
vile). Ma sbaglia. Quest'auto & qualcosa 
di peggio: e roba da marines, prodotto 
concreto di una civiltd della violenza che 
sempre supera — nel concreto — le in-
venzioni della fantasia. Provate. infatti. a 
immaginare questa auto (intorno alia 
quale il prefetto Vicari ed il questore 
Parlato hanno discusso a lungo: e Vhan-
no approvata). per le vie della capitale 
lombarda. Gli agenti sono ben protetti. 

non c'd che dire: fl * flap > & corazzato. 
cosi come la carrozzeria e i cristalli: il 
radiatore i a prova di proiettile; un agen-
te vien fuori dal tetto come nei carri ar-
mati; un altro spara dall'obld anteriore. 
Insomma: se i banditi si ostinano a far 
fuoco con i vecchi ed antiquati mitra la 
polizia e in una botte di ferro. Certo: i 
cittadini restano egualmente alio scoper-
to, e c'd sempre rischio che una sventa-
gliata — dei banditi o della polizia — ne 
faccia strage. come i avvenuto qualche 
giorno addietro fra Vorrore di tutto il 
Paese. 

Ma che conta? tnnanzi tutto I milanesi 
potrebbero acquistare (magari attraverso 
la Nato) delle magliette in acciaio, cosl 
da procedere sicuri quando vanno al la
voro o a far la spesa, Altrimenti. appun-
to. i meglio che evacuino. Perche — se 

("escalation della polizia milanese ha un 
senso — non e da escludere che la sua 
offensiva del terrore. provochi una rea-
zione eguale e contraria. I banditi, per 
esempio, potrebbero replicare a bombe a 
mono o con pallottole superperforanti. 
Che fard allora la polizia? Vedremo sul 
Corrierone la descrtzione di un carro.ar-
mato-tipo. approvato da Vicari e Parlato? 
Ma un carro-armato. si sa, pud essere 
anche fermato da un bazooka... e la po
lizia, allora... In questa logica. Milano 
rischia di diventare un campo di batta 
glia permanente. un pericolo quotidiano. 
una primalinea moslruosa e intollerabile. 
Ma k mai possibile che la recente espe-
rienza non abbia insegnato che la escala
tion del terrore produce soltanto nuovo 
terrore? 

d. n. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, ottobre 

Lo sganciamento della 
Francia dal meccanismo 
militare integrato avvenne 
a tappe successive. Esso 
comincia nel 1963 con un 

j episodio abbastanza fanta-
I sioso, valido di per se ad 

at testare la subordinazio-
ne francese agli americani. 
Nella visita di addio che 
1' ammiraglio americano 
Dennison rese al generale 
De Gaulle, in occasione del 
suo abbandono del posto 
di comandante in capo del-
l'Atlantico, egli avrebbe fat
to allusione alle unita na-
vali francesi sotto il suo 
comando. II Presidente del
la Repubblica si sarebbe 
assai sorpreso nell'appren-
dere dello stato delle cose, 
e avrebbe chiesto deluci-
dazioni; accertata la real
ta, chiese che si ponesse 
subito fine all'aggregazione 
di navi della Repubblica 
francese al comando NA
TO. E cosl il 21 glugno 
1963 la flotta francese 
messa a disposizione della 
NATO nell'Atlantico ritor-
n6 sotto piena sovranita 
della Repubblica. 

II 27 aprile 1964 De Gaul 
le annunciava il ritiro di 
tutti gli ufficiali francesi 
dagli Stati maggiori aava 
li interalleati, e la tlotta 
francese nel Mediterraneo, 
cui era stata assegnata una 
zona di operazione sotto 
il comando dello Shape, ve-
niva riportata anch* essa 
sotto l 'autorita francese. 

Ma il fatto piii c lamora 
so si verified un anno do
po, il 24 aprile 1965, allor-
che la Francia annuncib 
che nessun naviglio della 
marina francese avrebbe 
partecipato alle grandi ma 
novre della SEATO nel mar 
della Cina, vale a dire al 
le provocatorie esercitazio-
ni contro il Vietnam, gui-
date dalla flotta america 
na. In pari tempo, il Quai 
d'Orsay comunicava la de-
cisione di disertare la riu-

Come il Comune di Roma e fallito per mille miliardi 

<CARP COLOMBO> AL CICLOSTILE 
In consiglio comunale il sindaco ha spiegalo che le lettere di « aiuto» al minislro del Tesoro sono «ordinaria amminislrazione» 
Come si regalano Irenta milioni ad un istitulo religioso - Cinquanla miliardi di imposle paralizzali dalle beghe interne del centro-sinisira 

L'assessore al bilancio 
del Comune di Roma ha 
confermato al Consiglio 
comunale di essere profon-
damente amareggiato e de-
luso. Stava rispondendo 
all'ordine del giorno comu-
nista sulla situazione fi-
nanziaria del Comune. Cid 
che lo angustiava in quel 
momento non erano le ci-
fre paurose dei debiti che 
si sono accumulati sul Cam-
pidoglio fino a farlo scric-
chiolare dalle fondamen-
ta. Queste cifre le conosce-
va bene, e non ne aveta fat
to mistero nel maggio scor-
so, durante il dibattito 
sul bilancio preventivo di 
quest'anno. La sua amarez-
za aveva altra origine. ca 
me lui stesso ha spiegato. 
Nasceva dalla constatazione 
che atti ufficiali, quali la re-
lazione al bilancio, il dibat
tito conseguente, la replica, 
il bilancio approvato «uf-
ficialmente trasmessi al 
governo, non abbiano fatto 
muovere di un passo la 
questione di Roma*. 

Mentre la pubblicazione di 
una lettera del sindaco al 
ministro del Tesoro con la 
quale il primo ciltadino di 
Roma implorava la conces
sion di 13 miliardi per sal 
vare il Comune dalla para-
list ha «mosso tutta la 
stampa, commosso Vopinio-
ne pubblica, provocato di-
chiarazioni governative e 
interrogazioni parlamentari 
fatto levare la vostra voce 
qui in aula». 

E soggiungeva, a ulterio-
re spiegazione del suo sta
to d'animo. che quella let 
tera al « caro Clombo * non 
era altro che un documen 
to di ordinaria amministra 
zione, addirittura il tredice-
simo della serie (inlerru-
zione a sinistra: *li fate con 
il ciclostile?». II sindaco 
si agita sul suo scranno: 
a Con il ciclostile no»). E 
che ami, nei prossimi me-
si, altre lettere al ncaro 
Colombo J» sarebbero parti
te dal Campidoglio per chie-

dere altri soldi. «Sono 
strettamente indispensabi-
li — ha affermato I'asses 
sore — e percib sono statt 
gia richiesti, per I'ultimo 
trimestre di ottobre-dicem-
bre ancora 30 miliardi», 
portando cosi a 92 miliardi 
le anticipazioni ottenute 
quest'anno dalla ammini 
strazione comunale della 
Capitale per far fronte al 
fabbisogno medio di cassa. 

«Battendo cassa» 
II Comune di Roma e 

ormai ridotto a vivere cosi 
« battendo cassa » una vol
ta o piit volte in un mese 
al ministero del Tesoro 
per pagare gli stipendi di 
40 mila dipendenti, le cam-
biali dei fornitori che stan-
no andando in protesto, te 
rate dei mutui e gli interes-
si sugli stessi. I debiti, e 
noto, hanno raggiunto la 
cifra astronomtca di mille 
miliardi, circa un quinto 
dei debiti di tutti i comu-
ni italiani. Le entrate tri-
butarie, secondo le preci 
sioni del bilancio 1967, so 
no pari a 71 miliardi e qua 
si tutte (63 miliardi) ven 
gono spese per pagare i 
mutui e gli interessi. II di-
savanzo effettico di questo 
anno supera i 126 miliardi. 

II principale compito, se 
non I'essenziale, del sinda
co di Roma sembra dun-
que essere quello di stilare 
affannose richieste di soldi 
per non chiudere i bat-
tentL tGravano su noi bi-
bliche piaghe~» — ha de-
clamato, con un tono dram-
matico, il sindaco Petruca 
durante il discorso eclcbra-
tivo del 97. anniversario 
di Roma Capitale. E cosi, 
lui, si e messo I'anima in 
pace. Un Petrucci pud for-
se opporsi ad una piaga 
biblica? Forse per aver rag
giunto questa consapevo-
lezza ha deciso di abbando-
nare il Campidoglio per un 
piU comodo seggio di de-

put at o. Qualcuno ha parla
to di fuga di fronte alle 
proprie responsabilita e gli 
ha ricordato che nell'apri-
le di quest'anno aveva pre-
sentato. con ben altra voce 
e impeto, un mirabolante 
programma quinquennale 
di attivita cosl presentato 
dal bollettino del Comune: 
a Tutti siamo chiamati a 
costruire la Citta nuova, 
la Roma degli anni 2000, la 
metropoli moderna ». Tut
ti, meno Petrucci. 

Fallimento com pie to, 
dunque, di una politica, e 
dei piu clamorosi. Falli
mento senza scusante, poi-
che se il governo porta la 
principale responsabilita 
del dissesto delle finanze 
comunali, avendo impedito 
ogni riforma di finanza lo
cale, non bisogna dimenti-
care che dal 1947 ad oggi 
Roma e stata sempre am-
ministrata da giunte a omo-
genee a al governo: di cen-
tro-destra quando al gover
no sedeva il centro-destra, 
di centro-sinistra ora che il 
governo e di centro-sinistra 
I sindaci, tutti democri 
stiani, che hanno ammini 
strato Roma non possono 
invocare a loro discolpa la 
«sordita» del governo, 
perche la loro politico, e 
stata anch'essa * sorda J>. 
ed ha seguito, o perfino 
anticipato, quella del go
verno. Gli unici «gridi di 
dolore* che si sono levati 
in Campidoglio hanno avu-
to origine dal disperato al-
larme del cassiere a corto 
di contante. 

Citta da incubo 
Prendiamo il caso della 

riforma urbanistica che se 
fatta, e bene, a suo tempo, 
avrebbe fornito armi al co
mune per combattere la 
speculazione che nel giro di 
una decina di anni si e tn-
tascata oltre mille miliar
di costruendo una citta da 
incubo. Quando mat le 

Giunte comunali di Roma 
hanno fatto sentire il loro 
peso, si sono unite alia bat-
taglia di altri comuni. di 
studiosi. di urbanisti. del 
Vopinione pubblica per 
strappare un nuovo regi 
me dei suoli? Mai. Ami, 
dal Campidoglio e sempre 
partita una linea contraria 
tant'e vero che ci si trova 
in imbarazzo nello scegliere 
gli episodi scandalosi die 
hanno marcato lo sviluppo 
urbanistico della citta. Sia 
mo al punto in cui la legge 
sullo incremento di ralore 
delle aree fabbricabili, in 
vigore da quattro anni, non 
ha reso una lira al Comu
ne di Roma per il sempli 
ce fatto che questo non ha 
nemmeno provato ad ap 
plicarla. 

C'e un episodio. abba 
stanza recente, che val la 
pena di ricordare. perche 
da una idea precisa non 
solo del modo di ammini-
strare il denaro pubblico, 
ma anche della «conti
nuity » fra le giunte di de 
stra, di centra, di centra 
sinistra che si sono succe 
dute in Campidoglio. Un 
ente religioso perse an
ni fa una causa con il 
Comune che gli aveva im
posto il pagamento di 30 
milioni per contribuli di 
miglioria. Una sentenza del 
giudice del collegio speciale 
della Corte d'Appello di 
Roma convalidava il con-
tributo imposto dal Comu 
ne. L'ente religioso avrebbe 
percib dovuto pagare. Se-
nonche, un bel giorno, la 
Giunta di centro-sinistra ha 
presentato una deliberazio 
ne in cui sosteneta che il 
Comune, cioe lei stessa. 
aveva torto e che rinuncia-
va a riscuotere i 30 mi 
lioni di credito. L'avvoca-
tura del comune, che da 
vanti al giudice aveva di-
feso te ragioni del comu
ne, improvvisamente ha 
cambiato anch'essa parere 
e ha affermato di essersi 
nbagliata, Non c'e stato 

nulla da fare: la Giunta 
di centro-sinistra ha smen 
tito se stessa e il giudice, 
rinunciando ai 30 milioni. 
E quando la deliberazione 
e giunta al ministero de
gli Interni, nessuno ha bat 
tuto ciglio e i 30 milioni 
sono rimasti indebitamen-
te nelte tasche dell'ente re 
ligioso. 

Politica fiscale 
Diamo un'occhiata alia 

politica fiscale. II gia ricor
dato assessore al Bilancio 
in una intervista al gior-
nale del suo partito. al'A 
vanti! ». disse: « E' assur-
do che. senza essere decist 
giacciano per anni (alcuni 
da piu di 10 anni) una me 
dia di 300 mila ricorsi con 
tro le imposte comunali, 
e sono naturalmente i ri
corsi piu interessanti». 
Questt ricorsi hanno por-
tato al congelamento 'fi 50 
miliardi di tributl. perche, 
secondo la legge, un con 
tribuente che ricorre deve 
essere tassato in base alia 
sua denuncia. E chi ricorre 
sono i piu grossi contn-
buenti romani, dallaristo 
crazia nera ai costruttori 
edili. L'assessore ha ragio 
ne. e assurdo. Ma si e di 
menticato di aggiungere che 
dal febbraio del 1965 alio 
aprile di quest'anno la com-
missione comunale di pri
ma istanza per 1'esame dei 
ricorsi e rimasta paraliz 
zata a causa delle beghe 
dei partiti del centro-sini 
stra sulla designazione dei 
suoi membri. Per smaltire 
i 300 mila ricorsi si usa 
con disinvoltura ristituto 
del concordato, spesso ve 
re e proprie amnistie fi 
nanziarie delle quali bene 
ficia chi dovrebbe pagare 
di piu, 

Per uscire dalla spirale 
in cui il Comune di Roma 
e stato cacciato, e per co-
minciare almeno ad affron-
tare i piu impellenti pro-

blemi di una citta in con-
tinua espansione, il grup 
po comunista ha chiesto 
le dimissioni della Giunta 
per consentire cosi al Cam
pidoglio di ricercare nuo-
ve soluzioni politiche e 
programmatiche per Ro
ma. Nello stesso tempo i 
comunisti hanno presen
tato un programma di im-
mediata realizzazione (un 
programma per un anno) 
che individua le cose ur-
genti da tare. 

L'invito a dimettersi e il 
programma sono stati re-
spinti dal centro-sinistra. 
Forse sard questo I'ultimo 
atto rilevante della Giun
ta Petrucci che a ottobre 
perdera il suo capo ed al
cuni assessori decisi a 
lanciarsi nell'agone eletlo-
rale. Di fronte al Consiglio 
comunale rimangono i pro-
blemi di Roma, con i suoi 
mille miliardi di debiti, le 
strode intasate, le decine di 
migliaia di famiglie in cer
ca di una casa. Rimane la 
strada indicata dai comu
nisti per dare al Campido 
glio una nuova politica e 
una nuova direzione. Sono 
questi i reali termini del 
problema, al di fuori dei 
quali non esistono che i 
sentieri percorsi fino ad 
ora, con il risultato che il 
sindaco Petrucci ha con ft-
dato nella famosa lettera 
privata al *caro Colom
bo »: <r La situazione e 
giunta ad una fase talmen-
te critica che. senza il tuo 
deciso e rapido interven-
to. il comune dt Roma, per 
la prima volta nella sua 
storia centenaria e pro
prio alia vigilia delle con 
suttazioni elettorali, sareb 
be costretto a chiudere t 
battenti.». Una confessio-
ne preziosa di impotenza e 
di fallimento, alia quale 
manca solo la conclusio-
ne piu owia. 

Gianfranco Bianchi 

nione della SEATO indet-
ta il 3-5 maggio a Londra 
e il cui oggetto di dibatti
to era la guerra nel Viet
nam, sottolineando come 
gia alia conferenza di Ma
nila del 1964 la Francia si 
era trovata talmente in di-
saccordo con gli alleati sul
la condotta da seguire ver
so l'ex Indocina, da non 
aver potuto associarsi al 
comunicato. Parigj marca 
va spettacolarmente il suo 
dissenso non solo lascian-
do la sedia vuota a Lon
dra, ma polemizzando uffi-
cialmente con il comuni
cato finale di quella riu-
nione, che proclamava la 
tesi «deliaggressione del 
Nord VietnarJi contro il 
Slid » e che preannunciava 
come « una azione rtsoluta 
sarebbe stata portata avan 
ti dai governi della SEA 
TO». La Francia dichiarfc 
di non sentirsi legata in 
alcun modo dal documen 
to conclusivo della confe
renza. Era il momento in 
cui l'America, gettandosi 
nella guerra contro il Viet
nam, esigeva la solidarieta 
e la partecipazione dei 
partners atlantici in nome 
dell'alleanza occidentale. 

Per capire lo spirito che 
governa l'alleanza bisogna 
fare un lungo passo india 
tro, e tornare ad una del 
le deliberazioni oilaterali 
intercorse tra Francia e 
America, in data 1H Jicem 
bre 1952 e in cui si trova 
scritto che « essendo la re-
sistenza delle nazioni libe 
re in Asia del .•iud Kst 
in armonia con gli scopi 
e gli ideali della comuvi-
ta atlantica, la •:a:npugna 
condotta in Indocina dal
le forze dell'Unione fran
cese deve essere sostenuta 
dai governi atlantici v 
(sic!). In piena sjuerra in-
docinese, facendo fede ai 
sunnominati «ideali e sco 
pi dell'alleanza», Foster 
Dulles, aveva domandato 
a Bidault come e testimo-
niato dal libro del Tour 
noux, «Ma non vorresti 
una atomica per porre fi
ne alia guerra? ». La « scel-
ta di civilta» di cui si 
parla in Italia a proposi-
to dell'AIlcanza era stata 
compiuta nel quadro di 
questo cinismo. su cui si 
fondava ieri la politica di 
Dulles e si fonda oggi la 
aggressione americana al 
Vietnam nella quale piu di 
una volta l'America ha ten 
tato di coinvolgere stretta
mente i suoi alleati euro 
pei. 

Oltre a respingere tut to 
il disegno strategico-po-
litico deH'America, i gover 
nanti francesi affermarono 
— al momento della r o t 
tura del '66 — che le loro 
forze nella NATO avevano 
un buffonesco ruolo di su 
bordinazione. Courteline, 
nell'« Allegro squadrone » 
fa del capitano Hurluret 
il protagonista di una ce-
lebre satira suH'ufficiale 
francese schiacciato dalla 
gerarchia militaresca, pro-
no agli ordini dei superia 
ri e preso a calci nel s e 
dere. II capitano Hurluret, 
dopo 50 anni. diventa un 
personaggio chiave nella 
polemica sulla NATO; e 
andato per un momento 
ad abitare all'Eliseo, lo s tu 
dio del presidente: solo che 
i vari comandanti Hurlu 
ret non erano piu france
si ma americani a 1 nnstri 
rappresentantt nei coman-
di NATO vi giocano il ruo 
lo del capitano Hurluret» 
affermo la voce piu autore-
vole - della Repubblica in 
polemica con i vari Ple
ven, Faure e Fontanette 
(moderati e dc. francesi) 
i quali sostenevano che 11 
Comando NATO dipende 
dal Consiglio atlantico e 
che questo non pu6 pren 
dere decisione alcuna sen
za l'accordo della Francia 

Abbandonando ogni bo 
n a nazionalistica, i deten 
tori del potere Iasciarono 
venire a nudo il quadro 
della loro sottomissione 
militare. Gli ufficiali del 
l'esercito francese non con 
tavano piu del ;apitano 
dell'a Allegro squadrone » 
per gli strateghi america
ni accampati in Francia. 
Tutte le dicisioni prese in 
comune nei comandi NA 
TO concernevano essen 
zialmente le questiom Iogi 
stiche o I'inlendenza co
me la chiama De Gaulle 

Su tutti i documen 
ti che rivestivano un ca ra t 
tere o un interesse militare 

Nel prossimo articolo : 

« Una cittadella Usa an* 
tiatomica costroita nel 
sottosuolo francese » 

piii pronunciato, era stam-
pigliata a secco questa scrit-
ta: « Solo per occhi ameri
cani n. Allorche alti perso-
naggi americani. Dean 
Rusk o altri, arrivavano 
in Francia, essi di solito 
sbarcavano dal loro aereo 
militare direttamente nel-
l'aeroporto di Evreux co
me se questo fosse un 
pezzo di terra americana. 

II 3 marzo 1966 il Sot-
tosegretario George Ball, 
venuto a Parigi per una 
riunione della NATO, di-
chiarava che « tra USA e 
alleati atlantici non esi-
ste che una partnership 
tra eguali, da una riva al-
Valtra deliAtlantico » (in
tervista a Le Monde, pri
mo aprile 1966); ma nulla 
suonava a maggior dileg-
gio e in piii aperta con-
traddizione della stessa cro-
naca dello «sbarco» del 
sottosegretario americano 
in terra di Francia. Ball 
era piombato dal cielo. per 
cosi dire; arrivato e ripar-
tito -*a Evreux non aveva 
nemmeno avuto bisogno di 
mostrare un passaporto. 
II « s u o » aeroporto mili
tare sul quale era atterra-
to il « s u o » aereo, funzio-
nava come un aeroporto 
americano. Sarebbe mai 
stato possibile roalii'.i-.ure 
altrettanto sull'altra riva 
dell'Atlantico. anche IJ»: an 
governo membro dell'Al-
leanza? L'egua^lianza, se
condo i francesi. era solo 
un bluff demagogico. Gli 
aeroporti americani sulla 
stessa terra di Francia era
no off limits, anche per i 
me/.zi del governo trance 
se. Un ministro di De Gaul
le denuncio che un giorno, 
sorvolando il centro della 
Francia, il pilota del suo 
aereo chiese di at terrare 
alia base di Chateaux-
roux: no, risposero le au-
torita americane. 11 mini
stro fece pressioni e comu-
nico: «Sono un membro 
del governo Pompidou». 

« Cid non cambia nulla: voi 
non avete il permesso di 
atterrare». rispose il co
mandante americano. 

Nella piramide dei co-
mandi-NATO, negli Sta
ti Maggiori integrati, la pre-
senza di alti ufficiali fran
cesi era una pura « presa 
in giro » mi dice un esper-
to militare francese. « Ogni 
posto importante era oc-
cupato da un americano, 
e i poteri del generale Cre-
pin erano inferiori a quel-
li di un qualsiasi ufficiale 
americano... L'integrazione 
degli Stati Maggiori con-
sisteva nel fatto che se 
prima un uf'-: ,'rance 
se parlava esscnzialmenle 
la lingua dr - -vico. il te 
desco, ora egli aveva inve
ce appreso la lingua del-
I'alleato, t'americano, men
tre Vufficiale statunitense 
non conosceva che qualche 
mozzicone dt francese. Non 
che gli alti ufficiali fran
cesi si lagnassero. Tuttal
tro. Quasi tutti i quadri 
erano essenzialmente pro-
atlantici e anticomunisti. 
Ed essi si sono ben iccor 
dati con gli americani su 
due aspetti: considerare ar-
gomentt tabu la guerra in 
Indocina e quella dt Alge
ria; ottenere un altissimo 
standard personate di vita, 
alio stesso livello di quel
lo americano* 

La NATO ha rappresen-
tato. mi dice I'esperto. una 
vacca da latte da mungere 
a tut to spiano. Diplomati-
ci e militari hanno succhia-
to a queste mammelle con 
piena soddisfazione. come 
Romolo e Remo dalla Lupa 
romana. De Gaulle se li 
trovb tutti contro ( t ranne 
il generale Gallois, teorico 
della Force de frappe) al 
momento in cui delineo la 
s t rada del disimpegno. E 
si ricorda un suo tncon-
t ro col generale Valluy, del 
comando di Fontainebleau 
allorche il Presidente fran
cese gli disse iromcamen-
te: «Ma, infine. Valluy, 
una alleanza e sempre sta
ta un mezzo e non un 
fine ». 

Esaminando la struttura-
zione della NATO in Euro-
pa va tenuto conto di un 
apetto che sfugge, di so
lito, aU'esame Essa e di 
ventata uno stret to nodo di 
cointeressenza in affari; di 
commesse belliche; essa co-
stituisce anche un gigan 
tesco giro di denaro e di 
interessi, in cui sono com 
promessi governi, Indu
strie e tut to il personate 
aaffiliaton a) comandi mi
litari e politici. Questa e 
la moneta di scambio per 
I'autorizzazione ad occupa-
re 11 suolo nazionale come 
una « t e r r a di nessuno » 

Maria A. Macciocchi 
(4 • Continue 


