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L'alleanza atlantica ha venti anni 

CON LA NATO IN CASA 
NON SI VIVE IN PACE 

Dal « piano Prometeo » al « piano Solo » e al « progetto Mac 
Conell» e tutto un susseguirsi di preparazioni di intervcnti 
di vario genere politici e militari per impedire che i paesi 
membri raggiungano piu avanzati equilibri democratici 

C'e un elemcnto di fori-
do ehe, in qucsti giorni, nel 
gran parlarc che la stampa 
borghcse fa sul tema del-
Tordine pubblico, viene del 
tutto ignorato. Ci riferiamo 
alia presenza della NATO 
nel nostro paese, alle sue 
funzioni politiche e milita
ri che ne fanno una preci-
sa e ben definita minaccia 
alle liberta civili, una vera 
e propria spada di Damocle 
perennemente puntata con
tro la conquista di piii avan
zati equilibri politici e con-
tro le stesse istituzioni de-
mocratiche. 

Per quanto paradossale 
possa sembrare, e la NATO 
stessa a confessare questa 
sua funzione reazionaria. Esi-
ste in proposito un doeu-
mento della massima impor-
tanza anche se quasi eom-
pletamente ignorato, proprio 
perche gli stessi comandi 
atlantici non sono propensi 
a dargli troppa pubblicita. 
Si tratta del documento che 

ders comunisti per prevent-
re sommosse interne e la 
salvaguardia dei centri am-
minislrativi e di comunica-
zione da possibili sabotaggi'. 

D'altra parte, era sin dal-
l'ottobre 1962 che i coman
di NATO andavano elabo-
rando quella strategia del
la repressione che fu poi 
sancita nella « Dichiarazione 
di Roma »; si veda l'accordo 
sullo * Statuto delle forze di 
emergenza », del quartier ge
nerate dell'esereito USA in 
Europa, che impegnava tut-
ti i paesi europei della NATO 
a dare carta bianca ai co
mandi americani (SETAF, 
ecc.) in caso di « rivolta in
terna ». VUscinceur Oplan 
100(1, cos! era denominato 
quel piano segreto, prevede-
va persino «ulteriori accor-
di tra polizia militare statu-
intense e le autorita di po
lizia locali »; la sua durata 
era fissata in dodici anni. 

E' a questo punto che si 
possono individuare, con suf-
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va noto sotto il norae di « Di
chiarazione di Roma » e costi-
tuisce la mozione conclusiva 
della undicesima assemblea 
del trattato atlantico tenu-
tasi a Roma, nel salone del 
Campidoglio, il 27 settembre 
1965. La < dichiarazione > 
consta di un preambolo e 
di due paragrafi, il primo 
intitolato « Raccomandazio-
ni», il secondo c Conclusio-
ni generali ». Riportiamo qui 
integralmente i punti 5 e 6 
del secondo paragrafo: c 5 -
Se, sotto I'aspetto militare, 
il pericolo c diminuito, esso 
si e perd esteso per qiianto 
rigitarda Vazione sovversiva. 
Esso si c aggravato non sol-
tanto nei paesi NATO ma 
anche nei territori dei popo-
li sottosviluppati. 6 - E' ne-
cessario che la NATO rispon-
da a questa azione sovversi
va con mezzi concentrati ed 
efficaci. E' del resto il mi-
glior metodo per prevenire 
in numerose parti del mon-
do il ricorso alia violenza e 
per mantenere ovunque le 
condizioni necessarie per 
esercitare la liberta ». 

In altre parole, questo do
cumento sta a significare 
l'atto di nascita di una nuo-
va * ragione sociale » della 
NATO, la conferma di una 
tendenza a farne una specie 
di super-polizia europea con-
tro * l'azione sovversiva >. 
Cosa sia poi questa azione 
sovversiva si sono inearicati 
di dimostrarlo, per 1'Italia. 
il generale Viligiardi e il 
generale Broggi, nelle loro 
prolusioni all'inaugurazione 
del XV corso di studi del-
l'lstituto degli stati maggio-
ri interforze (Tex scuola di 
guerra di Civitavecchia). II 
primo ha parlato di un eser-
cito da concepirsi come 
strumento per fronteggiare 
€ scioperi politici, movimen-
ti della pace e simih »; il se
condo ha teorizzato la tra-
sformazione delle alte gerar-
chie militari in gruppi Hi 
pressione politica per « cam-
biare lo stato di paurosa de-
bolezza morale e civile del 
paese ». farneticando di una 
guerra rivoluzionaria che co
munisti e sindacati stareb-
bero preparando. 

Come si vede, il discorso 
arriva dritto dritto al colpo 
di stato fascista dei colon-
nelli greci. La teorizzazione 
della NATO ebaluardo con
tra la sowersione interna » 
vi fa la sua prima speri-
mentazione pratica. Comuni
sti, sindacalisti, democratici 
in genere costituiscono il ne-
mico contro cui gli strateghi 
della NATO avevano mes-
so a punto il * piano Pro
meteo », e Pattakos non de-
ve far altro che tirar fuori 
quel piano dal cassetto e met-
terlo in opera. 

Lo stesso New York Times 
scriveva il 3 maggio 1967: 
« Prometeo c un piano gene
rale di emergenza messo a 
punto dalla NATO per la 
guerra al comunismo. Esso 

ficiente precisione, anche gli 
stretti legami che intercor-
sero tra NATO, SIFAR e al-
ti comandi dell'esereito ita-
liano nelle giornate del lu-
glio 1964. Ferruceio Parri ha 
scritto: « Si c detto che gli 
americani avrebbero fornito 
mezzi e aiuti, per Vorganiz-
zazione tecnica dei servizi, 
ad esempio, delle intercetta-
zioni telefoniche ». 

Di piu, a seguito dei cla-
morosi sviluppi del processo 
L'Espresso-De Lorenzo si e 
apertamente parlato di un 
*ufficiale europeo del Pen-
tagono che a Francoforte 
sorvegliava le cose politiche 
dei paesi della NATO »: e 
quell'ufficiale era, nel 1964, 
proprio quel generale Wal
ker che (attualmente consi-
gliere militare del presiden-
te americano Nixon per gli 
affari europei) si e incon-
trato a Roma, privatamente, 
sia con De Lorenzo che col 

generale Aloja, nel corso 
della recente visita romana. 
Una coincidenza per nulla 
casuale. Cosi come non fu 
casuale, nel periodo del giu-
gno-luglio 1964, lo « stato di 
allerta » in cui vennero mes-
se tutte le basi NATO sul 
nostro territorio, probabil-
mente per costituire un gi-
gantesco, poderoso supporto 
all'eventuale operazione gol-
pista di cui il SIFAR stava 
intessendo la trama. 

Solo qualche anno dopo. 
quando esplose lo scandalo 
del SIFAR e del tentato col
po di stato del luglio '64, 
gli italiani seppero di aver 
corso il pericolo di precipi-
tare nello stesso baratro in 
cui era caduta, il 21 aprile 
del '67, la Grecia. II « piano 
Prometeo» per 1'Italia si 
chiamava fe si chiama, es-
sendo tuttora valido) « piano 
Solo» e prevedeva esatta-
mente le stesse cose: occu-
pazione militare di ministe-
ri ed altri edifici pubblici: 
arresti in massa di opposi-
tori, parlamentari inclusi: de-
portazioni e processi somma-
ri: un governo «tecnico» 
con dentro i generali. Gia 
nel 1966 il governo france-
se, pubblicando il testo dei 
suoi accordi segreti con la 
NATO, dimostrd tutta la gra
vity di quei patti che per-
mettevano in realta al Pen-
tagono di intervenire in va
rio modo nella situazione in
terna dei paesi membri. 

E piu tardi, il 9 marzo 
del 1968, una rivista france-
se di politica internazionale 
ha rivelato che < piani paral-
leli» al Prometeo, riguar-
danti la «sicurezza contro 
ogni erersione interna », so
no stati messi a punto dalla 
NATO. In particolare, docu-
mentava la rivista, i paesi 
che piu interessavano gli Sta
ti Uniti sul piano dell'ordine 
pubblico in Europa sono la 
Grecia, la Turchia, la Ger-
mania occidentale e 1'Italia. 
Questi piani vanno sotto la 
denominazione di « Progetto 
Mac Conell», dal nome del 
vice-comandante delle forze 
americane in Europa quan
do una tale programmazione 
venne effettuata. Asse por* 
tante del « progetto Mac Co 
nell » e la necessita di ave-
re al potere. nei paesi NATO. 
« governi forti e stabili ». 

In questo quadro, infine. 
la recentissima nomina del i 
generale Goodpaster a capo 
delle forze NATO in Europa 
ha un senso preciso. Good-
paster. che e stato vice-co
mandante delle forze ame
ricane nel Vietnam, e consi-
derato un tecnico in fatto 
di * querriglie savrersive »: 
un campo in cui la NATO 
cerca degli esperti. 

Cesare De Simone 

UN EROE SU MISURA PER L'AMERICA DEI M0N0P0LI 

Chi e stato Eisenhower 
Comandante in Europa senza aver mai fatto una guerra, sail alia presidenza senza sapere che 
politica - I rapporti col « China Lobby » e il maccarthysmo - Con Goldwater e con Nixon - Un 

cosa fosse la 
grigio declino 

A nuoto nel petrolio 

Questo marinaio turco, SabahaJtln Ozen, di 28 anni, viene estratto da una fiancata della 
pelroliera Aycan da una squadra di soccorso. E' rimasto per qualtro giorni inlrappolato nella 
nave capovoltasi, costrelto a nuolare nel petrolio che aveva inondato tutli gli ambienti. Ho-
nostanle le sue disperate condi/ioni al momenlo del suo salvataggio, Ozen se la cavera 

II documento dei lavoratori comunisti della Rai-Tv sui problemi della riforma 

UNA TV DA REINVENTARE 
Una risposta alle proposte degli «esperti» — II piano delle classi dominanti 

per portare avanti un processo di integrazione a tutti i livelli 
La baltagha per la riforma 

della Rai-Tv — che all'mterno 
dell'ente si era finogm s\ilup 
pata attraverso inter^enti dei!c 
varje categorie (giornahsti. re-
gisti. attori. programmisti) non 
che attraverso i sindacati — 
segna m queste ore un nuoio 
salto di quahta. graz.e ad un 
ampio documento politico redat 
to dai comunisti che !avora:v> 
nella Rai-T\. Muovend<j dai:.i 
tesi che la rad:otelev.5:one s..i 
da t remventare ». il document.) 
— che -.erra diffuse m que.-u 
gjomi — pone !e question: re 
la t i \e alia sorte futura del n\a.4 
glore strumento di :nforma7:o 
ne attraverso La indiv.daazione 
«:deo!ogica» dei moUvi che pon 
gono l'ente rad:ote!ev:sivo nello 
mam della classe dominant*; 
e lndicando, negli stess: ter
mini, le linee d; un'az.one poi -
t:ca. a breve e lunga scaden^a 
che — certamente non a caso — 
si incrociano con alcune delle 
formulaziom piu avanzate affio-
ra te nel corso della lotta d\ 
questi giorni. In defmitiva. :! 
documento — firmato dai coma 
nisti della cellula Rai Tv della 
sez:one Mazzini di Roma — si 
presenta come una nsposta. sia 
pjjre da verifkarsi ancora in 
una d:scu«ione di tutto il par 
tito. alia linea di nstrutturaz^o-
ne tecnocratica ed efficientlyica 
proposta ne! documento degh 
esperti per conto dell'attuaie 
direzione di Bemabei. 

D lungo tobto s: apre riaf-
fermando che le dimissioni di 
Granzotto sono c un momento 
della sfrenata lotta per il po
tere a!'a radiotelevisione, ini-
ziata dalla E>emocraz:a Cnstia-

ftrtvede Varresto dei lea- 1 na. accelerata dopo 1'iniiio del 

centro sinistra». Ed lllustra 
quindi la cond.zione dei lavo
ratori neH'aziendd i quah hanno 
t cos<:'.enza sempre p:u consa-
pe\o!e della propria strumenta 
lizzaz:one. del diafrarrima volu 
tamente po>to dalle classi do 
minanti tra c>si e la sfera de-
cisiona.'e. delia certezza che 
tutto. alia Rai Tv pao essere 
dec.so da pochi \ect.ci all'm 
terno ed all 'estemo deirazienda. 
Le forze che lavorano nella ra-
d.otelev.s one hanno inoi'.re !a 
amara certezza di e s ^ r e nn-
c h m ^ :n una spec;e d: ghetto 
^eoara'.o dai fermenu nuo'. i e 
tla. problemi che an.mano ozz\ 
I.i realta itahana ed interna 
7 o ia le . Questo iso'.amento ha 
octerm.nato un detertoramento 
dv'.ia tapaci ta profe^s:ona*.e d: 
cascuno >. 

Clientelismo 
EVô -) a-> er r.cordato « 1'is-tu-

z.orte di forme ar.:co!ate d: cen 
sura *. il documento r.esamina 
le tappe pr.ncipali delia lotta 
scaten3tasi fra democristiani e 
sociahsti per ii contro'Io del
l 'ente: nonche la < funzione di 
ccpertura > della « presunta neu 
trahta > dei repubblicani. 

< Neali ultimi tempi — afler-
marKi qu.nd. i comunisti della 
celluia Ra:-Tv — accan'.o al 
chentel.smo di t:po tradizionale 
M e sviluppato un euenteusmo 
di tipo n u o i o . . La Rai in ef-
fetti sta sempre piu assumeudo 
le caratteristiche di un gran-
dio'o centro di potere che tende 
a penetrare ed a condiztonare 
UiU; l setton dell ' industna cul-

turaJe. stabilendo un processo 
dj integrazione con centri di po
tere economic© come l indus tna 
cinematografica ed editonale. 
La Rai, attraverso la Sipra. sta 
orma: condiz;onando quella fon 
tc di sopravvnenza che la pub 
alicita rappresenta per buona 
parte della stampa itaiiana; roe-
d.ante la politica degli appal-
tt (...) sov.enziona vaste reti 
di "clienti"; mediante forme 
di pubblicita occulta favonsce 
grandi gruppi mdustnali . Que
sta politica di stretti legami e 
d; reciproci favon tra Rai e 
rrar.de capitaie. itahano e stra 
ne ro . rappresenta I'm z:o d'una 
Mjgreta "pnvat.zzaz.or>e" di un 
serwz.o che dovrebb- essere 
; tibb'.:co. che non puo non con 
a.z.onare pesantemen> gli stes-
>! contenuti e La politica dei pro-
: rammi, js50geettando!a sem 
pre p.u alle esis;enze ael "mer-
cato" e del profitto >. 

Dopo questa analisi dell'at-
tuak- s.tuaz.one. 1! documento 
afferma che « lo sviluppo tecn:-
co-produttivo impresso al mez
zo... sta producendo nuovi in 
teilettuali, profess ional e tec-
riici msenti direttamente nella 
produzione radio'.elevisiv a Lo 
sfruttamento e d condiziona 
mento che il sistema borghese 
impone a questo nuovo gruppo 
sociale, "proletarizza" gh intel-
lettuah e ne fa un potenziale 
'erbato.o d: r ivolta». Si e spn 
me. lnsomma, la tes» che le 
contradd.zioni interne della 
stessa Ra. Tv *• impongono una 
svolta >, che la classe domi-
nante a r>. a oggi di anticinare 
con una operazione di c raiwv 

nalizzazior>e » che trova la sua 
consegueni.) p.u lmrtHdiata nel 
ventilato r.uo-.o < ordme di ser-
V-IZKI > e r.i"1! d-Tcumento degh 
espem. 

Mali aggravati 
Su questo tt^to. cosi si espn-

mono l comunisti della RAI: 
* Nel piano " tetriocratico " com-
missionato dal ctntro^sinistra i 
mah profor.di della R.AI-TV non 
sono nsolti. ma aggravati . Mag 
giore accf r.tramento di pott-re e 
concegucnte autontansmo, to 
tale abo'.wiorie di ogni possibi
lity decisionale per i lavoratori. 
^r.a piii d.rctta dipcnden/d dai 
massimi \ t r t i c i deli'csecutvv o. lo 
espandtrsi ir.coritrollato di carat-
t en " pnvati=tici " dell azienda. 
cul modello del nco-capitahsmo 
di Stato II tutto nella veste mi 
stificata di una furtzionalita la 
quale, amir.t-sso e non eonces.'-o 
che ne^ca ad ehminare l'attuale 
stato di caos. non potrebbe co 
mtinque in alcun modo mettere 
fine alia corruzione ed a! chen 
tehsmo dilagante >. 

Anche il problema del condi-
zionamento che la RAI-TV eser 
cita gia oggi sulle strutture pro-
duttive del cinema e del teatro 
(co! consegucTite invito a tutti i 
lavoratori dt-llo spettacolo a bat-
tersi per far fa Hire questa pro-
spettiva), trova ampio spazio nel 
documento, il quale giustamentc 
commenta: c IJ I RAI rappresen
ta oggi per la classe dominante 
— specie in una situazione in 
cui condizione necessana per la 
sua s o p r a w n e n ? * sono la con 

quista d: una va^ta area di con 
^c-nso. il modi-llamento autonta-
r,o c il hvellamcnto deU'opimone 
pubbhta — 1 :i'ma p,u in>:dio^a 
t- utile ai Jmi della conservazio 
ne della «=ocieta del pnvilegio e 
riello cfriittamento I-a Radiote-
lf-vis:o:.e (• quindi una delle rov-
cheforti :ntfx.cabih ' H s;>tema 
Vircln so. da diftnderc a qual 
=;m«=i tfr^to ». 

Da qut-^ti- premc-sse scatun 
^co l'i:.f vitaoilita di una b.itla 
--'Iia p*. i l,t riff.rn.a che non si 
hn.it. a c j t i ran/ ie giundifhc 
cht garar,ti i( ano la rapprest-nta 
tr.i ta dell* vane for/e dtlla Ra 
diotelev isionf. <-^tesc a rappre 
srntar.7e dei lavoratori deU'r'nie 
e degli uienti >. giacche esse 
•c nschierebbrro. se non riuscis-
sero a incidcre «o<tan7ialmente 
sull'organiTzanone e a determi-
nare ras«o!uto " ^ganciamento " 
della produzione televisna dal 
I'esecutivo. di fomire una ulte 
no re coportura legalitana agli 
attuali sruppi di potr re > Occor 
rono. flunque. nuove forme di 
partecipazione e di controllo dal 
basso, creando un rapporto dia-
lettico fra le forze produttive 
della RAIT \ ' e le masse popo 
lari. 

Si tratta infatti. conclude il 
documento. di < rc-inventare» 
tutti insic-me una nuova RAI « su 
misura dei lavoratori c di tutti 
i cittad'.ni ». K' su questo spazio 
di lotta apcrto dalla * immag: 
nazione » di una battagha popo-
larc per la riforma. che i la-
vor;dori comunisti chirdono ogffi 
di snostare il terreno della di-
scussione. 

d. n. 

Dvvight D. Eisenhower nacque 
a Denni<on. nel Texas, il 14 ot-
tobre 18(Kt, in una fammiia della 
piccola borghesia ainericana, 
ter/o di so'te linli. II pidro. 
David Jacob, era di origine 
svi/zera. 

Sessanta<lue anni piu tardi, nel 
1952. quando fu eletto la prima 
volta alia presidenza degli Sta
ti Uniti. egli era un uonio che ' 

j non si era mai occupato attiva 
niente di |x>Iitica. non solo per
che ne fosse stato tenuto lon-
tano dal fatto di essere un 
militare di c a m e r a , assai Iigio 
e disciplinato. ma soprattutto. 
si direbbe, perche egli era un 
americano come imhoni di altri, 
con limitati interossi intellc-t-
tuali e un forte senso della fa-
miglia. tendonzialmente ottimi-
^ta e senza grossi problc-mj. non 
niolto dotato di fantasia. 

Prima di cut rare all'accade-
una <li West Point, dove giun>e 
tardi. gia ventenne. aveva lavo 
rato per alcuni anni. durante e 
<1OIHI la High School, o scuol.i 
media, come operaio e poi ca-
IX) ojvraio in i«i ca^eilicio. Ave
va anche fatto parte, come « se
mi- professiomsta ». di una squa-
dia di basebal l . Egli fu dunquc 
presto in grado di guadagnarsi 
di vivere, ma non eblK1. da ado-
le->eento, molto teni|K) per le 
lettuie. 

Alia c a m e r a militare giun-o 
come molti altri americani <li 
provincia: IHT elevarsi Micial-
mente. assicurandosi una entia-
ta bastovole ai suoi nie<liocn 
bisogni. II desideno di eleva-
zione sociale [Kire si fosse ma
n i f e s t o gia prima in 1m. iiuan-
do. a scuola, aveva sognato di 
di venture professore. Ma aven 
do de.licato piii temix) al foot 
ball d i e ai classici trovo poi 
difficile quella via. e rmw»e 
neH'incertezza fin quando non 
gli fu sugi;erito che tviteva ten 
tare di entrare ad Annapoli-.. 
I'accadeniia navale americana. 
Invece aveva siii>erato i limiti 
di etii per Annapolis e fu am 
mes1^) a West Point, dove entro 
nel giugno del 1911 e ne usci 
(piattro anni dopo. 

Se. quando divenne presulente 
degli Stati Uniti. non sa|>eva 
cosa fos<c la politica cosi an 
t h e <iuaiulu fu nommato. il -!•> 
giugno 1942. comandante supre
mo del teatro d'operazione eu
ropeo nella seconda guerra nion-
diale. era un generale che non 
aveva mai par ted pato a una 
battaglia. Fino alia seconda 
guerra mondiale la sua c a m e 
ra non era stata in alcun modo 
briUante. Rimase nel grado di 
maggiore per sedici anni. fino 
a I 1936. 

I>a gloria militare premio in 
lui un generale di tipo nuovo. 
diverso dagli accigliati e piu-
mati eroi tradizionali, dei quali 
ancora si jxiteva vedere i|ual-
che esempio sin vari fronti. 
Egli s'era venuto rivelando. nei 
primi anni del conflitto. l'uomo 
capace di tener conto. in termi
ni forse ancora piii ammini-
strativi che strategic'!. deH"iin-
men=;a mole dei mezzi che Tin 
dustria americana poneva al 
servizio deH'escrcito. Era cap i 
ce di pensare ai carri armati 
in cifre di migliaia. ai vettova-
gliamenti in cifre di milioni di 
tnnnellate. Dove un elassico stra-
tega si sarebbe perduto. il tra-
vet in divisa verde-oliva. d i e 
aveva passato venticinque anni 
nolle casenne e nei depositi. 
si trovava a suo agio. E fu 
l'uomo dei grandi sbarchi in 
Africa, in Sicilia e in Francia. 
attuati con il piu grande spie-
gamento di mezzi navali terre-
stri ed aerei che mai un con-
dottiero abbia avuto ai suoi or-
dini. Fra le cose di lui che gli 
.storici del conflitto ricordano, 
e il modo come seppe orgamz-
/ a r c la vita degli uomini portati 
in terra nemiea. assicurando 
loro tante cigarette in un gior-
no. quante un soldato della pri 
ma guerra mondiale. non aveva 
forv? notuto ottenerp in tin mf-
-e. I porti gallegcianti. rapida-
mente creati sulle co^te della 
N'ormandia per assicurare l"af-
flusvj dei riformmenti. furono 
una e^pressione tip:ca delle sue 
peculiari qualita di militare di 
un genere nuovo: quel borghe
se ve-;tito da militare. che do-
\eva avere la meglio sui guer-
r .en di casta hit'.eriani oell'oc-
cidente. cosi come lavoratori in 
armi Ii schiacciavano dal-
l 'onente. 

Lascio lesercito la prima vol
ta nel giugno 1948. quando di
venne pres.dente della Colum
bia University. Richiamato nel 
'51 in quahta di comandante 
della N'ATO. tomo a nvest ire 
panni civili nt-11'anno seguente, 
per presentarsi candidate alia 
p-e-:denza degli Stati L'niti. 
Negli mcanchi militari del do-
poauerra — quel To alia N'ATO 
e precedentenx-nte ;1 comando 
degli Stati Maegiori riuniti de-
c!i S.U. — non si distm«e in 
modo particolare. cosi come 
non fece nifnte di speciale alia 
Columbia University. Ma cell 
era o-amai 1'uonio piu pojx>!a-
re d'America. Aveva divi=o ta
le popolanta co-i il vincitore 
dt-1 Pat-ifico. Mac Arthur. .1 
quale pero aveva oramai perdu
to in Corca il nonr acquistato 
nella guerra contro il fi â >;v̂  
ne. F. nella pnmave ' a iW-\ 19 >2 
i dingenti del partito repjW)li-
cano gli ofTnrono la candidatu-
ra alia presidenza defib Stat. 
t 'n.ti. che egli accetto. 

I repubbheam non era no en-
trati nella Casa Bianca da von 
t'anni esatti. dal 1932. allorche 
Hoover ne usei pc-r lasciare il 
rK>=to a Franklin Delano Roo
sevelt. che vi rimase per quat-
tro legislature, e morto lui il 
suo prestgio glovo ancora una 
volta a fare eleggere quello 
che era stato il suo vicep-esi-
dente. Harrj - Truman. Durante 
la presidenza di Truman, i re-
mibblicani avevano nguada-
gnato terreno. ottenendo la 
maggioranza nel Congresso. co
sa cbc permi^e loro di control-
lare in parte soprattutto la po
litica ei tera . che fu ispirata al 
«bipartitismo >; ma si resero 

conto ehe. i>er nconquistare la 
pixvsideiiAi. dovevano cancollu-
re il iH'sstino riconlo di.> aveva 
lasciato Hoover e o^curare 
quello di Roosevelt Avevano bi-
sogno di un uomo veramente 
po|x>lare e amato. e cho in pa 
ri temix> fosse disixxsto ad a[> 
plicare. senza neinmeno coni 
prcnderla troppo. la politica del 
partito e dei grandi trusts. 

La vittoria elettorale di Ei
senhower fu piena, nel senso 
che il partito d i e lo aveva so-
stenuto ottenne a n d u \ con un 
licve scarto. la maggioranza 
nelle due camere del Congres-
so. Esso usci dunquc dalla com 
petizione abbastanza forte per 
imporre al presidente. nuovo 
alia pohtica, un gruppo di mi-
nistri c iv rappresentavano di
rettamente. in prima |>ersoii<i. 
gli interessi dei maggiori grup 
pi industnali del paohc. a co-
minciare dal titolare del Dipar-
timento di Stato, John Foster 
Dulles, avvocato e uomo di fi 
ducia della oligarchia rmaiizia-
ria. Si disse che era un gover
no di tre generali: General Elec
tric. Gen"ral Motors. General 
Eisenhower. I primi anni del
la ammmislrazione Eisenhower 
furono di conseguenza caratte-
rizz;iti da un inasprimento del
la guerra fredd.i, soprattutto 
nel settoro asiatico (SEATO, 
nel novembre 1954. e dichiara
zione su Formosa, dietro i quali 
e'era il * China Lobby». il 
griipi>o di uomini d'affari mte-
rcssati all 'Estremo Oriente). in 
politica estera. e dalla esaspe-
razione del metodo della perse-
cu/i»>ne politica (che gia era 
stato venfanni prima prattcato 
da Hoover) a l l 'mtemo: furono 
mandati a morte i Rosenberg e 
dilago il maccarthismo. La cor
ruzione. il neculato fu regola 
e se ne etiboro casi che in al t re 

Conferenza stampa 

I colloqui 
a Roma del 
vice-ministro 
cecoslovacco 
Intanto a Praga Dub-
cek ribadisce la neces
sita di superare i bloc-

chi militari 

E' a Roma da qualche gior 
no il vice mimstro degli Esteri 
cecoslovacco Jaroslav Kohout. 
che ha avuto una seric di col 
loqui con membri del governo 
italiano. in particolare in vista 
del rinnovo dell'accordo com 
merciale a lungo tennine fra i 
ilue paesi. L'ingegner Kohout e 
stato ricevuto dal vice presiden
te del Consiglio De Martino. 
dal ministro degli Esteri N'enni. 
dal ministro dell ' industna Ta-
nassi. e ha avuto contatti -di la-
voro con alti funzionan. 

leri mattina il vice ministro 
ha incontrato. nella sede della 
Ambasciata cecoslovacca. alcu
ni giornahsti a cui ha espresso 
soddisfa7ione per i contatti 
avuti. e I'augurio che essi pos 
sano condurre a una intensifica-
zione degli scanibi commercial! 
e cultural! fra i due paesi. II 
rinnovo dell'accordo commer-
ciale a lungo tennine cade ora 
nell'ambito del MEC. per quan
to nguarda 1'Italia. e questo 
crea evidentemente comphcazio 
ni. che tuttavia si spera di ve 
riere <uiperate. 

L'ingegner Kohout ha detto di 
aver discusso con l suoi interlo-
t u t o n italiani anche temi piii 
generali di politica internazio
nale e in particolare europea. 
Richicsto da noi di manifestare 
la via opinione sud'appello di 
Hilda pest per una conferen7a 
paneuropea. anche in rapporto 
alia situazione cecoslovacca. ci 
ha dichiarao che l'appello costi-
tuisce una iniziativa positiva: e 
un primo approccio del proble 
ma. cho dovra essere seguito 
da passi concreti. Fin dalla pn-
mavera dell'anno scorso una ini 
ziativa di tale genere era alio 
studio: il fatto cho essa abbia 
ora avuto corso puo essere mes 
so in relazione anche con il fa-
vorevole andamento del proces
so di normah/zazione in Cei-.>-
slovacchia. oltre che con altri 
segni positivi. che si man i fes t 
no in van paesi cioU'Europa Ov-
i identale 
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Parlar.do o^iti al Congress.) 
dell 'l 'nione dei lombattenti an 
t i f . is i is t . il primo H^rc l ano 
ri.-l PCC. Dubcr'*. ha sottoline.no 
ant ora una volta la urande im-
portanza del v i r t u e s«xialiMa 
di KudaiKst e dellappe'Io per 
la i onvi*. azione di una t-onfe 
r tnza per la sicurezza europea 
oa *s^o lanciato a tutti i po-
poli (uropei. Sottohneando la 
uravita della «i(uaz.one esisten-
te sul continer.te europeo e quin
di la necessita di un rafforza-
n-.ento del comando conijiunto 
d«l!e forze del Patto di Varsa 
via. Dubcek si e pronunciato 
ihiaramente per una politica 
di superamento dei hlocchi. 
< Noi — ha detto a qjesto pr<'>-
ixis.to il leader del PCC — non 
siamo sosteniten dei blocchi mi
litari. ma al contrano. siamo 
a favore della loro abohzione .. 
Se noi manteniamo le forze di-
fensive del Patto di Varsavia 
e .solo p»-r».he esiste la NATO ». 

Dubcek ha qu.ndi aggiur.to 
che la creazione di un sistema 
di sicurezza collettiva in Europa 
aprirebbe cenamente la possi-
bihta di nomiah relazioni tra 
i paesi socialist; e la Germa-
nia occidentale. 

circostanze sarebbero stati oia-
morasj. Le tre forze arnvate si 
\ .'nnero tiasformando serrrpre 
piu in agenzie pubblicitdne del 
le tndustre che ciascuna d'ess^ 
ahmenta 

Permanendo queste tendenze. 
un maggiore equilibrio fu rag 
guinto tuttavia dopo le elezion: 
parziali del 1954. che restitui 
rono al partito democratico la 
maggioranza nelle due Camere 
del Coiujresso. indicando so-
stanzialniente che l'opinione 
pubblica disapprovava Foster 
Dulles e MacCarthy. In previ-
sione delle nuove elezioni pre-
sidenziali. la lezione non pas-
M) del tutto liiavvertita. e Ei
senhower commcio a tentare di 
presentarsi sotto una luce di-
versa. e anche a porre la pro
pria persona su un piano di-
stmto da <iuello della politica 
cui egli dai a tuttavia il suo 
nome. Co-.i egli te rco di dimo 
s t ra ie . nel secondo periodo 
della sua prima presidenza. 
una cv.-(a sensihihta alle nov: 
ta che si veiuvano producendo 
sul piano internazionale. e ai 
nuovi rapporti di forze. mutati 
soprattutto dalla nuova fisiono-
mia che veim-ano assumendo I 
paesi sottosviluppat. afroasiati 
ci nel lo.'o assieme. Cio con 
tribui a permettere che si for-
niassero le coiidizi«ii m cui s 
manifesto, tra il '54 e il "55. 
la tendenza alia distensione in 
ternuz.oaale. puntualizzata dal 
le due conferenze di Gmevra. 
la prima delle quali restitui la 
pace al Vietnam. s?nza p?ro 
che gli USA sottoscrivesse.-o l'ac 
corclo 

In questo periodo la perso-
nalita di Eisenhower si carat te 
rizzo soprattutto sotto I'aspetto 
del paternalismo. geloso del no 
tere e della assorita leadership 
americana. ma in qualche rno 
do provvido e soltecito degli in 
teressi generali. La manifesta 
zione piu favorev olmente accol-
ta di un tale atteggiamento fu 
quella emersa in occasione del 
la aggressione anglo-francese 
contro 1'Egitto. nell'autunno '56. 
cui gli Stati Uniti non presero 
parte, anzi fecero intendere che 
la disapprovavano. 

Sotto il colore del paternali
smo fu presentata. in coinci-
denza con la seconda presiden 
IA di Eisenhower (fine 1956). la 
« dottrina » che ebbe il suo no
me. rivolta appunto al Med o 
Oriente. Ma es,sa perde :1 su<» 
colore ben presto, nel giro di 
pochi mesi. nvelandosi come 
una vile astuzia per viempirc 
il cosiddetto c vuoto > lasciato :;i 
quella regione ddiriniperialisnt'* 
bntannico. e .n so^tanza per 
rompere que'Tunita del mondn 
arabo, che si era formata a*. 
torno all'Egitto in lotta e sul! a 
base dello schieramento d: Ban 
dung. 

l.a seconda presidenza di Ei
senhower fu fitta di insuccessi. 
di sconfitte. di umiliaziom. p . r 
lui e per il suo (wese. Egli era 
stato gravemente ammalato p n 
ma della contesa elettorale. e 
aveva dovuto subire una difficile 
operazione all'intestino. Gia da 
un anno il suo cuore era mde 
bolito. Ma il iiartito repubblica 
no non poteva essere sicuro son 
z,i di lui. di coiiservare la Ca 
sa Bianca. c lo indusse ad ac 
cet tare nuovamente la Candida 
tura. La vittoria ci fu. ma mc 
no ampia di quella di quattro 
anni prima, noiche i denwera 
t:ci ottennero ancora la maggio
ranza nelle due Camere del 
Congresso. 

All'intemo del gruppo di go 
verno si manifestarono div^er-
genze proforwle che a un certo 
monu-nto si configurarono come 
due correnti. facenti capo una 
a I Presidente. I'altra a Foster 
Dulles. II contrasto fra i du-1 

sembro indiscutibile sul probk-
ma del disarnio. quan^io il se 
gretario di Stato snwnti Eisenho 
wer. e si reco sub.to d->aj pe-
sonalmente a IxKidra ix r dev • 

| dere il fallniu-nto (iei negoz.a: 
che v i si coiviucevano. e cr." 
avevano d o t a t o quakhe M> 
ranza. In qu.lla crco- tanza s. 
vide, come ma. p-i : iu. ehe E 
senhovver. quali che fovsero ],-
sue inclmazioni. era ; i M j n z a ' 
rnente litjio al volere de! sriiprn 
d.rigente ropubbl.cap.o diretta 
mente ispirato dai nxyiopoii. e 
del tutto incapace di condurr<-
con succe-ss^-) u^ \ p.-opna batta 
gha p«V.it.ca. no.-x>>tante sapes 
se di pote- contare suh'appoggio 
della optmone pubblica. 

II momento p;u alto della ^ua 
popolanta. E:senhovver lo t-xrc") 
ne! 'S9 a'J'enoca degli :ncor.t-. 
con Krusc.ov a Camp D a v o 
quando ia linea della * coes 
itenza nacifica > KTnbtb ava-. 
zaro ne] quadro della t co-rip-
t'zior.e > t ra URSS e USA e df. 
tos.ddetto * spjnto di Ca-np D.-. 
v .d ». Come 31 <a. le >r»eranr.' 
legate a quel penodo do .ova- > 
[K>I naufracare c'arr»rv>so-!,er.:e 
ton lopisod.o do'.! ac ' eo - ? T * 
V -2 e col fal'.nx'.T.o ce'. n r 
t:ee » di Pa - ci. 

Xeali u.tim: ann:. r . ' . ra 'o ^ 
v .ta pnvata . si e d -t_nto poi 
t carr-ente .s,s,l,> per 'e ao.o- r» • 
vna vna p it calonf-e date al'a 
aceresoror.e USX contro :1 V e : 
nam. per .1 s*>stofinu c o v e ^ i 
setiipre ai canc:dan ael partt"> 
repubblicano a l b pres.denza. 3r 
che quando si e trattato <r. ur. 
Gokhvater. Co^i .*i q x-st- '£: -
mi mes. e sett nvine non ha ee* 
sato di s»?tenere NiTon. e h i 
fatto pervenire alia commissi-
ne .ncancata di redigere il pro-
gramma elettorale del part.to r*-
pubblK"ano un invito a mante 
nero nei confrvr.ti de'. Vietnam 
Ia pretcsa di non a e w t t a : * nai 'a 
nx^no che u;v\ t v :tto-ia >. 

Tutto sororriato. Eisenhv>wer 
non e mai stato un vero uoirc 
politico, come del re^to s; m:i 
dire che non s.i stato un ve-a 
stratcga. E' stato sos- t a n E l i l i i r ! c n . 
te un uonio di ridite a del mata-
(yment. del rrnv>do degh afT^ri 
americano, e per quesio e sal.to 
ad altezze per lui inattese. che 
de! resto — q.iesio e un tratto 
umano che non va .separate da' 
«4jo rcordo — non k> hanno ma: 
lnorgogtito o'.tie rmsura. 

Francesco Pistolete 
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