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Controfigure 

Mina 

lV/ f ina . noil Tina. Allelic se venvbhe voglia di parlare 
•*•"* dell'altra: di Tina, nata Livanos, e>: Onassis, in 
Bedford: liglia, e moglic divoiviata, di armatori levan-
tini, adesso, in secondc nozze (nientre 1'Ona.s.sis paya 
il suo debito d'amore alia tetra cantante), imparcntata 
al sangue reale dlnghiltcrra. .Mina, dunque. Mina .Ma/-
zini da Cremona, urlatrice, diva bicanale, da qualche set 
tiinanu, rayazza del .sabatu sera. E' di lei ehe vogliainn 
parlare. Come ;>e ne puo parlare o^gi, .s'inlende: sen/a 
i! delirio panerotico ehe sconvol.se il pubblieo televisivo 
1'anno scorso (al tempo di < Canzouisbima >), ma anehe 
senza la luria iconoclasta ehe invest- Mina. poclii mesi 
dopo, al Festival di San ltep.io: quando doveva vincere a 
mani basse, e fu, inveee, inlilatu, elamorosamente. dal 
dimenticato Tajoli e dalla dimentieabile Milva. 

I n un anno Mina e eambiata. 1,'insuccesso I'ha indotta 
•• a l b moderazione. La sua voce c- sempre la stessa, 
capace di aprirsi a ventaylio e dj abbraceiare una lar-
ghlssima gamma di tonalita, la sua mimiea e sempre 
nervosa (anclie se oramai raggelata entro unci schema 
d'obbligo), la sua coniidenza eon lo spettacolo e aueora 
senza pudori; ma la ragazza nun e pin la stessa. Si 
avverte il ealcolo, dove prima e'era soltanto spontaneita. 
La sua stessa voce (non quando eanta, ma (|uando parla). 
ehe non sara mai la voce di un'attrice, c « sofiiata • 
(un po' alia nianiera di Walter Chiari) eon la scoperta 
malizia di chi vuol farci credere di essere timido. Si 
direbbe ehe Mina faccia di tutto per eancellare il suo 
passato di dilettante, e arroccarsi sulle posizioni di un 
rispettabile professionismo. Ha paura di sbagliare an-
cora; o, meglio, ha avuto paura di bruciarc in un anno, 
o in una stagione, addirittura, la sua carica ribelle. 
Vuole entrare tra gli « elTettivi » della canzone italiana. 
prima d i e la sua stella sia tramontata, senza perdere il 
vantaggio acquisito sugli altri nel (breve) tempo in cui 
e passata come un ciclone nellc case italiane, scandali/-
zando i nonni. eccitando i padri, esaltando i figli. Come 
irregolare, Mina si sarebbc esaurita sull'cco di pochi 
quarantacinque giri; come professionista, ha davanti a 
se una lunga camera , e. un giorno, arrivera a essere 
paletica come la Nilla Pizzi di Edera o del Tango dclla 
gclosia. 

G ia oggi, non esistoiio piu le canzoni di Mina. C'e. 
Mina ehe interpreta le canzoni di tutti. Naturale, 

quindi, ehe la ragazza di Cremona saccheggi nel rcper-
torio napoletano, bene indiviso della comunita italica, 
come la Duse, i « fantaccini del '15-'18 », c il * grande 
Torino ». Ne c e da stupirsi d i e 1'ex ragazza dal giubotto 
di pelle indossi il Kimono, per calarsi in quel mistero da 
agenzia turistica ehe c il Giappone delle Butterfly e 
dclle Suzie Wong. Sono mosse d'obbligo per rientrare 
nella legalita: gli agnelli ehe la borghesia impone siano 
sacrificati al ritorno del figliol prodigo. 

D i fronte a questa metamorfosi, ci .sentiamo tutti 
(quan'.i credemmo, in un modo o tieU'altro, al 

fenomeno Mina) delusi, anche se, domani, saremmo 
pronti a giurare su una nuova Mina, o su un nuovo 
Modugno, come adesso siamo pronti a giurare su un 
Gino Paoli o un Giorgio Gaber. La Mina di Mo)ia.stcro 
'e Santa Chiara non caneella, infatti, la Mina di Tintu-
rella di luna o del Ciclo MI una stanza. E' un'altra cosa: 
il segno, semmai. di una ribellionc epidermica. incapace 
a varearc i contini dclla inoda e del gusto. Un severo 
profeta avrebbe potuto diagnostic.ire. gia al suo primo 
apparire, il rapido tramonto (e rinvoluzione) di Mina. 
Ma sarebbc stato troppo facile. In I'm dci conti, si sta 
parlando di canzoni. e. almeno qui. concediamoci il 
lusso deU'ottimismo, anche se lYspL-ricnza ci in>egna 
ehe i nOitri cavallj canori partono euforici alia corda. 
ma sono gia schinntati prima di entrare in dinttura di 
arrivo. 

E non >olo q:ielli canon' 
l.N/.O Ml Z1I 

Viaggio sulla frontiera del socialismo in Europa 

Abbandonata Berlino ovest 
da cin quart tarn ila persone 

L'esodo e uvvenutu nel giro di <|iicsli ullinii Ire nicsi; ma tulle le linee Icrroviarie sono attollale tli prenola/ioni di 
gente ehe se ne va - II potere d'acquisto nella eilla e eadulo di due niiliardi di niarehi l'anno - Che eos*e il ; ,nmro 

(Dal nostro inviato speciale) 

BERLINO. novembre — 
.-1 Berlino, le notti non so
no frtiiiquillc. E tauto mo
no i giorni. Anzi, direi ehe 
fuforu sono seminate di in-
cubi. A volte, mi accade 
di srepfidrmi. di sentire, 
nelle strade ufjitiinlmeiife 
silcnti. dove i passi nof-
turni hanno il fragore di 
naechere, i plumbei rumo-
ri dci carri armati, dei mcz-
mi tnilitari, dci fischi co
me di sirene. il rumore de-
gli aerei. Mi sono aceorta 
ehe chi r i r e ci Berlino la 
storia provvisoria di ogni 
giorno si c abituuto; chi nc 
e {Ontario ignaru o dimen-
tiea colpevolmente, net 
miOJ'i prablemi ehe irifiil-
znna, ehe Berlino e nn vul-
eano in eruzione nel eentro 
dell'Europa. 

Beriino non e divisa da 
uiui frontiera, ma da nn 
fronte. dove le forze del 
cupitalismo e quel le del 
socialismo si fronteggiano 
con le armi. faccia a faccia. 
II pcricolo, il riscftio di una 
guerra per Berlino — non 
di una guerra limitata e 
combuttuta eon le urmi con-
icnzioniili, ma di una guer
ra utomiea stcrminutricc — 
ci CM} giunge qui si rivela 
grande e tulora incombente. 
Berlino e il luogo dove si 
rimettano in discussione i 
confini useiti dalla seconda 
guerra mondiale. 

Ho visto i carri armati s o -
vietici arrivarc sulla Erie-
driehstrasse — il posto di 
frontiera tra la RDT c il 
settore USA di Berlino — c 
disporsi a cento metri 
di distanza di fronte ai 
carri armati umcricuni, 
ehe da giorni impazza-
vuno sulla linen di con
fine. i cannoni puntati 
gli uni contra gli altri. Per 
la prima volta, a sediei mi
ni di distanza dalla guerra, 
vedo schicratc in »MM ma-
uovra militarc ehe non du
re rii piii di 24 ore, via non 
per ci it es to iiipMO agghiuc-
ciante, le unc contra le ul-
tre. le (irmi di coloro die 
fnrono allcati nella scon-
fitta della Germania nazi-
sta. Ne lio mai avuto di 
fronte immaginc pin cott
er eta di questa per mistira-
re la tcstardagginc erimi-
nosa eon cui e stata per-
scguila dalla politica ante 
ricana la linea del eosiddet-
to roll-back c del containe-
ineiit, per spingerc indietro 
le fronticrc del socialismo 
in Europa. 

Tredici 

anni dopo 

Dal punto di vista mili
tarc immediate, cupisco 
ehe cid ehe accade sulla 
Ericdrichstrnssc non ha 
grande importanza. Gli a-
mcricani sono 12.000 a Ber
lino ovest; in caso di ini-
zia di un'offensiva armula. 
sarebbcro circondati nel gi
ro di pochi minuti. Una 
* guerra lampo*. come 
quella prcvista dullo Sta
to maggiorc tcdesco, non 
avrebbe maggiorc sacces-
so. Ma, in ambeduc le cir-
costanzc, cid chc si incite in 
gioco e la pace dell'nmani-
ta. Dictro i D F 34 sovicttci, 
i Centurion, gli M 48 Pat
tern umcricani, vedo proti-
larsi a cento, duecento, 
mille chilometri di distan
za le rampe dci missili ato

mic'!. La marte per I'Eu-
ropa. 

II erocicchio dellu Krie-
drichstrasse, Id dove si in-
eroeiu con la Scliultzcn-
strasse, si slabbra tniiittii-
rciliiu'ijff in una puurra per 
il erollo di una a due pa-
lazzi (iri't'imto sotto i bom-
burdamenti di guerra, e nati 
e pin grande della scena
rio di un teatra uH'nperfo. 
EppHre tredici (Hint di ten-
sione mortalc per Berlino 
.si riu&i-itiMorio neMe linee 
di questo ciimrfiere jiiecolo 
borghese con una dramma-
ticitd inarrivabile. t'n fron
te ehe passu fra montagne. 
jru inanurc, MI tin fiume <" 
pensabile. ma a mezzo di 
una stradoue eittcidiuo n/-
senta I'incubo »• la anarma-
litd pi it clamorosa. 

La bonarictd uuonima del 
rione berlinese tr« i car
ri armati, i mitra. le pat-
tuglic di guardia, aumen-
ta e non diminniscv il sen-
so del pcricolo. Sulle 7/111-
ra della veechia strada, di 
qua e di la, resistana im-
mugini intime e cusulingltc, 
I'insegna di una farmaciu 
Adler, di un tiegozia per 
ulimentari. </i un purritc-
ehiere per nignora. e di una 
draghoria Walk. Ma dietro 
le gelose tinestre dei pu-
lazzt di ptccolu borghesia 
ehe ctngono la Ericdrich
strnssc. non fi mostrana 
tendinc e piante invernali. 
bensi i caschi militarizzaii 
deU'escrcito americano. e 
sui bovindi, luogo della 
meditaziotic e dei soimi se-
greti di ogni tcdesco. rcg-
gendasi alle sottili eolan-
ne cstente del balcone, un 
pugno di solduti della Mi
litary Police si esercita co
me in un'azionf di guerri-
glia. mentre altri sotdati 
montuno la guardia sui 
tetti dai fumaioli spenti. 

Di Id, le truppe america-
ne. come in trincea, lianna 
levato un muretta di sue-
chi di sabbia. Di qui, su 
tuia eatasta di pali, alzata 
alle 1.30 dclla natte del 13 
agosto, c'e una umile ban-
dicru rossa; cui fa riscon-
tro, venti metri in Id, is-
sato su un alto pennone 
bianco. un vistosa vessillo 
americano con le stelle e 
le striace: qua due scritte, 
bianco su uzzurro. sormon~ 
tano la staccionata. il s o 
cialismo trionfera siuo alia 
vittoria. N'ui proteggerenio 
la niarcia del socialismo 
nella KDT. e danno anche 
esse la sensazionc esatta 
elie. come diccvo, questa 
frontiera passa non tra due 
paesi. ma tra due sistemi 
diver si. 

La polizia popolarc del
la HDT ha sulla piazza una 
specie di Kommandantur 
di confine, la cui scde e 
nell'interno di una cusa 
abbandonata. Ogni tanta. 
tin telefono da campo 
sqnilla nel centra del piuz-
zale. e una stafjetta della 
Volkspolizei eorre a ri-
spondcre. 

Operazioni 

filmate 

II sergente U'eruer llcin-
kc. un giovune cnntuuista 
dcll'eserctto popolarc. mi 
presta il binaenlo da cam
po perche veda quelio ehe 
succcde di Id. come ye fos-
simo al « fronte >: infatti. 
tvrao le 2. le 3 del pnme-
riggio. conic per un apputi-

tamento, le l iippe unicn-
eane doniio mm strnppo. 
un inorso, n! muretto di 
cementa. la barnera levu-
ta nella natte del E3 tipo.s-to. 

Nella luce ireddu e gri-
gia di quests Berlino uu-
tunnnlc. iiu'cu ti<;ni j/ior-
110 qiiiwtti specie di ;/meo 
tn/ciiitile ehe liu coiiii- pe-
gno hi morie per quanta 
di impreredibiie in c>-so e 
conteniifo. .-llloro, pli eli-
i-offeri uMiericdiii prendono 
d vol a re sulla Eriedrieh-
strasse. e tulle fabbriche 
di Berlino Est, in uttesa 
della «: riixil.M •» 1 Bonn ha 
pnntdto fiitle le sue carte) 
l'n operaio della Uibbrica 
dt impianti elettnci di 
Treptoiv, nr ha detfo: 
< \'oldno cost bassi ehe vc-
diama le fact e dei piloti >. 
lntanta, opemtori cineiiNi-
tagrafici tilmana tutto quel 
ehe uvvicne MI/III linea di 
confine, l'n altoparlante 

chi coiiriene di appoggiare 
le rireiidicdcioni di Bonn 
non solo versa Id UD'V imi 
rer.vo i territori poldcchi e 
eeeosloi'dcehi'.' Chi lid m-
teresse I'itdle ml (ipifcire lo 
* jloc/dii », falso. delta riu-
iiitiedrioiie tedesca a breve 
si'dileii'd. e maijari sotto 
le ouiirticre delld Kepnbbli-
(d federate tedescd'.' 

A questi tntcr>\njutivi e'e 
una sola rispostu <ln dare: 
quellt ehe hanno ilispera-
tamente bi.soj/no di tenere 
aperta la tensmne per Ber
lino. ten con Eisenhower 
e oggi eon Kennedii, sono 
1 eireoli Miilitdrr.vtt deoli 
Ntdti f i i i f i . perehe fiiftd Id 
Joro dttiidfe ntdt•china bcl-

BI.ltLlNo — I rtirri unnali suvirlii-1 r jinii'rlciini Hie si sono 
IrontcKsiiiti Milla Frirdrirlislrus^c, in una fotoeralht sittltula 

poi-o nriniu rho i ilur rrparll coni7/(ill fosscro rilirull 

prende a gridare dalla par
te ovest: < Ritiratevi. eit-
tadini: mm disturbate le 
operazinui americane... >. 

Da tin', in Italia, si usa 
una cj'i< <icv parola tl'ttrdi-
ne: < Nun morire per Ber-
Ihio •>. Ma chi vuole mo
rn? per Berlino. m\ c'me-
do'.' Ncssntut. II fattn e chc 
mm ct < onsultcruuuo di si-
euro quando la scintilla 
dell' incendio divampera, 
perche, 111 questo gtoco 
morlaU-. i • r una juirte d; 
risehti} incalcolabile e im-
preved-hile. Quelio ehe bi~ 
sogna pnittosto domandarsi 
e oggi <;ticsto: chi ha bisn-
gno di Berlino. chi ne ha 
\>ii-i)iiui> estremn per nii-
nucctarc 1'UHSS? A chi ne-1 
corre si > ntolurc la liberta\ 
di Bcrlti.< come unit strac- ' 
cm ro.vo tldiiinti atjli occhi 
«/«•! fi'l,' irisli tedescln. a 

Una dichiarazione dell'on. Santi sui progetto Zotta 

La censura per il cinema ilaliano 
sigoifica la crisi 

Gia altre volte la politica governativa ha posto in crisi 
la produzione cinematografica — / lavoratori, difen-
dendo la liberta d'espressione, difendono i salari 

In una dicbiar.'.ziono al iaIuna l inmazione de l l j hberta 
1* t- . . I . *T . « - . . stampa Ton. Santi ha afler 

ma to chc la CGIL concorda 
pienamenle con la posiz.one 
assunta dalla redcrazione 
I'.aliana L.ivcraU>;i dello 
Spettacolo a j e>s,T aJerenlv.-
>ul problcma iiella censi i ia 
t mcinatosratic.i o teatrale. 
Tale Pvtsiziont- d: apt i ta o p -
rn>si7i»>ne -1 e ni.»n.fe>tat'i 
come c nolo. t<»;. pai te t ioa-
zionc della FILS alio >ciu-
pero di ieri ci! alia mani fe -
stazione dell'Eliseo. 

L'on. Santi ha nb.tJito la 
opinione dcir incosf i tu/ iona-
lita de l le n o i m e ci»ntenute 
nella leape Zotta approvata 
«ial Senato e ehe uia ti-ovasi 
davanti alia Camera dci De-
putati. Ma 1 lavoratori del lo 
tpcttacolo nun p*.rtono. nella 
loro opposizione alia lec.ee 
Zotta. soltanto da una que-
stiotie di pieno rUpt-tlo della 
Carta Costituzienale: esr>i 
»ono altresi conb«pcvoli c h j 

di cspie.-sione co.-'.iUi.>ce un 
grave ostacolo alio >\ iluppo 
di un'attivita cinematografi
ca libera, e pon ibbt : ::i c::s: 
il cinema Italian^ :n ua mo-
n.ento di m a x i m a cip«ns:u-
ne con gravi coi iMguenzj 
pi-r l o c c u p a z u ne citgh ,-irti-
>:i. dei tecnici e cic-lle masM?. 

IJen due volte, nel 1JH7 e 
nel 1956. la politica governa
tiva ha posto in crisi la pro
duzione cinematografica. Non 
\ o £ l i a m o ehe OUCMO SI n-
peta. Nella posizionc della 
F.I.L.S., condivisa dai lavo
ratori italiani. v. c dunque 
una motivazione anche s<iui-
s i tamente sindacalc: la di-
fesa deH"occupa2ione e dei 
salari. Lo svi luppo del le co-
produzioni ed il successo in-
tcniazionale dei nc»ttri films 
nduce i mezz; di pressione 
economica da parte del go-
verno. Si ncorre quindi ai 
mezzi legislativi . Qualora la 

politica governativa p i e \ ale>-
?e avremmo una c n s : qaan-
titativa e qualitativa del ci
nema. perche come nel pas
sato >i aprirebbe Iit strad.i 
;-i cosiddctt films d. • alle-
•̂ra cvasionc » c i i * d: 1 ) . I»H 

l ivcllo arti>t;cc e tiuiiul. d: 
limitata ditTuMc>nt. p.uticn-
lanr.cnte a l l ' o t e r o 

La censura 
al « Convegno dei 5 » 

I; tenia del -Ccmt.4no de: 
cinque - d; iunedi 27 novem
bre. .n onda sui programma 
rad:ofon:eo nazionalc. alle 22.15. 
«^ri :1 sesuenie: - Entro yu^li 
Iinv.ti la censura cinematogra
fica devc intervenire per tnte-
lare. da nn lato. ia morale «" 
per non ledere. dall'altro. U 
valore artisiico dell'opera -. 

Parteciperanno al d.b^tTito. 
presieduto d&ll'avv. Francesco 
Carnelutti. il prof. Guido Ca-
lot;»?ro. il prof GiiiseppfT Vel-
lotU, Bonavntura Tcccbi « i! 
sen. Mar.o Zotta. 

Una lettera da Pisa 

I giovani cattolici 
per «Non uccidere» 

PISA z'>. — L» proibi-
zione di - Non uccidere • 
ha sollcvato anche a Pita 
numerose proteste. Signi-
ficativa e la lettera inviata 
alia stampa da trentasei 
studenti e atsittenti catto
lici della nostra University 
tra cui il pretidente del-
I'orgamsmo rappresentati-
vo Luciano Faraguti. del 
gruppo di • Intesa catto-
dca -. 

Nella lettera si espnme 
una vi b rata p rote sta - per 
un provvedimento ingiusti-
ficato sotto il profilo giuri-
dico come sotto quelio della 
tutela del buon costume e. 
pertanto. grave e lesivo del 
diritto delTetpressione art i -
stica e della liberta di opi
nione. . . . li provvedimento 
e ttato preso infatti per 
puri motivi di opportunity 
politica, creando le pre-
messe di una preoccupante 
frattura fra i principi co-
stituzionali di liberta — alia 
cui salvaguardia e tenuto 

un governo di espressione 
di forze democratiche — 
e la prassi esecutiva -. 

• I cattolici democratic! 
— prosegue la lettera — 
non possono non ricordare 
-00 ene auoizjsoddoj a ezu3| 
'OIA uou eiie ouadde.i aiuoD 
scnzione obbligatoria, ma
teria dibattuta nel film, 
fanno parte del patnmonio 
ideologico e morale del mo-
vimento cattolico e demo-
cratico m Italia fin dai suoi 
imzi. 

• Essi considerano quindi 
un pericoloso cedimento da 
parte dei cattolici respon-
sabili 1'impedire ehe simili 
p r i n c i p i siano pubbli-
camente sottenuti, specie 
ciando cid i fatto per ve
nire incontro ai desideri di 
chi coltiva e persegue me-
todi di forza nella risolu-
zione dei problem! civili e 
di quelli Internazionali ». 
iL'allusione a De Gaulle e 
alia sua politica coloniali-
sta e fascista & chiara) . 

lieu poggta sulla Germania 
di Bonn ehe njfrc lindi-
spcnsubilc collcgamento 
cttropca per la tecnica inis-
silistica umcricuna, diretta 
contra I'l'HSS. Berlino e 
la coperlura propagandisti-
ca di questa realtd militarc 
e politica, la testa di ponte 
del pcricolo revanscista tc
desco nel cuore della HDT 
e del month} socialista. Si 
potrebbe anzi dire ehe la 
tptestionc di Berlino. della 
liberta dci bcrlmesi ilet-
I'ovest, chc nessunit iiiimu-
cia. non e niai esistita, se\ 
non in tal senso. 

L'ussurdn della situazio-
ite di Berlino e data dal 
fattn ehe due terzi dt tpie-
sta cittd. ehe e tutta m*l fer-
ritarin dclla HDT. cite fu 
tutta libcruM dall'Escrcitn 
rossu, e dove oH tilleati en-
trtironn. rorii(. ri'(lrrnii), .M>. 
10 per render? csecutive le 
cluusolc di'gli accordi dt 
I'olsdam. e stata trasfor-
mata in questi anni in una 
isola militnrista. anticamu-
nista e antisavietica, ehe 
navigu sui mare del tcrri-

' titrio socialista delta HDT. 
j Questa anormalitd parados-

sale dt Berlino. direnfc;, 
addirittura visiva, ipmndoi 
11 viugguitorc raggiunga\ 
Berl'nn dn Ertincitnrtc: I 
per due nre. I'aeren dclla I 
I'an-Americiin. vola su ler-\ 
ra socialista, quella dt'lla 
HDT. in una dei Ire tamusti 
enrridoi aerei; per due ore.'. 
siirrola camp:, strade. 1 ilia. 
piccnli bnrghi, abitnti da 

! genie eh.e ha distrtittit il] 
potere dei monopoli. e<il-\ 
lettirizzatn la terra, ehe in--
segna at Jiglt. nelle senate.-t 
I'odia per tl nazismo; c pm.: 
eeco laereo pmarsi sulla\ 
grande zatlera cnpitaltstt 
en, lormata tiai due 
di Berlino orest. j 

ll mum levato il 13 ni)o-, 
<to a divider? /,• da? Her-i 
lino c stata una misura <i-l 
spra, dura, ma c /<i puo n - | 

I fiutarc di comprender? chc,* 
j per la RDT, per il cumpo 
I socialista. con una Berlino 
j Est accerchiala, pungolata, 

sobillata, era com? vcrsarc 
J acqua in un setaccio per la 
I solijctonc pacifica dclla 
' question? tcdesco? 
i /I miiro I'ho visto: ora ? 
! piccolo, fatto di pache tra-
' t i c di filo spinato, ora e 
I ol io quattro a cinque me

tri c fabbricaln in ccmen-
, to. Essa xcavalca piazze, 
[ strade, laghclti, disordina-

lerzi\ 

tamcnle: come AT volcstc 
dividere A'npoli a i\/il(ino 
in due jxirfi, s e n v i i d o f t di 
un lapis ehe undussc a zig
zag sulla carta topografica. 

Certe rolfc. lo .spettdeolc) 
e .sToncertiiiife: immagina-
te via del Tritone a Roma, 
divisa a metd da an alto 
muro, una parte della via 
ehe non comtuiini piu con 
I'dltni. iMiellt ehe si redouo 
dalle finestre di fronte, i 
dirimpettui, sono cittiidiui 
di un .s-t.s'femu opposto, con 
regimi, alleanze diverse. 
can giarnali. radio, monete 
ditterenti. Sulla Heidelber-
gerstrasse, altre il inurtK 
vedo una donna ehe siae-
cenda sal halcone di )erra 
buttuto. tin signore aticia-
110 ehe legge il giornulc. 
tlietn) le piante di gerani 
del sua terrazza. ? I'insegua 
di una trattoria. Sembrano 
tali e qaali a (jucdi. eppn-
re sono un ultra pezza di 
moiido, ? un eartello auie-
rieano vi avvisa ehe In ca-
salingu. il priisiomito, la 
trattoria faniio parte del 
.settore americano, di una 
ultra umanitd. 

La anormalitd di l ierlino. 
della sua sitimzione pas
sata e atfiiale. esplode da 
ogni para della cittd. C/11 
riene cjni compre/ide come 
non vi sia ultra soluziauc 
possibile eh? render? Ber
lino orest indipendeiite e 
neutrale. ehe riconosccre 1 
due Stati fede.schi. ehe. I'n-
murc il trattato di pace. 
D'altra parte. Berlino ovest. 
dopo il muro del 13 agosto. 
cominciu a sgonfiarsi come 
1111 palloae eni difetti I'aria. 
La tunzione ehe le si c al-
tidata I'iene. net jatti. a n-
dimensionarsi, a deeadere. 
l.'aria ehe vi si respira e 
carica anche qui di fensio-
rte. di nerrosismo. La gen 
t? ha paura della guerra. e 
abbandona fa cittd per aii-
dar.seae nel terrttorio della 
Hepubblica federate. 

« Ma perche fugge? *. 
domando a funic persone 
tpiante ne passa intcrragu-
re. f.a ri.sposfa e sempre 
una sola: * Abbiamo it ter-
rore di una guerra per 
Berlino. Abbiamo paura dt 
tpicllo ehe adesso puo sue 
eedere ». f'n aufi.N'ta mi di
ce: * Hesteremi) soltanto 
not. i lavoratori. jiereh? 
non abbiamo soldi jier un-
dareetie. Chi paga «' .sem
pre la poiTni gente >. Ades
so, le /at/fie non a n T » ( / o a o 
piii dall'?st di Berlino, ma 
dall'avest: il flussa si ? in-
canalato, com? quando un 
torrcnte t'ierie ifertafo, per 
una ultra direziane, e per 
arrestarlo non solo Brandt 
frappane dijficaltd di ogni 
ttpo, limita 1 permessi di 
trasfcrimento. rende difl't-
colfosi i trasparti. ma le 
truppe americane compiono 
ogni giorno la loro sortita 
sulla frontiera per dimo-
strar? cite la loro potenza 
e intatta. Ma I'orgoglio per 
la dif?sa amerienna a Ber
lino ovest c finito 

Berlino ovest 

gno di una racchetta. L'tni-
zia del disfacimento, del 
decomporsi del eorpo ele-
fantiaco creato a Berlino 
ovest, con i negazi rigurgi-
tanti di merci ivi idnfe sof-
foco.sfo, can i palazzi di 
vetra e di uceiuio. con gli 
alberghi pi 11 lassno.s'i del 
mondo. non e 1'alfima delle 
raniont per eni 1'ira degli 
< eiiro-atlantict» nou .si 
placa. llerliiio orest era it 
loro cupoluroro, (a iiiac-
china giguntcsca montuta 
non solo per nascondcre il 
revanscismo e la corsa al 

si contrae 
7'anfo e vera chc, dal 13 

ugosto ad oggi, 45.000 per
sone se tie sono andatc; e 
tuttc I? vie ferroviarie so
no prenotate per tre mesi 
da famiglie eh? si trusferi-
scoiio con i inobili e le mils-
scrizie dall'altra parte. Mi 
parlamt di commercianti 
falliti. e di piii di cento 
cinema ehe hanno chittso. 
II fenomeno c comprensi-
bile. Berlino ovest lia oggi 
160.000 acquirenti giorna-
lieri in meno rispetto al 
tempo precedent? tl 13 ago
sto, le mancano 6U.0U0 her-
liiic.si — t cosiddetti j j i cn / -
jjieneer — f/aell; ehe lui <>-
rurano all'ovest ? abitavano 
ad'e.st della cittd. Secomlo 
i tlati ufticiali e del Senato 
di Berlino tiv?st. la caduta 
del jiotere di acquislo nella 
rilta, caleolata m denaro 
della RDT, e dt diiT mtliardi 
<li marc'ni l'anno. Le gran-
(fi aziend? industrial!, so 
prattutto quell? legal? al 
rtarmo. ftaruio coniinciato 
a trasfern? i loro imputnti: 
cost la Osram. la .Srcmciuj 
? la Wedding. 

('om? una ]>clli- d' -tgn-i 
no, Berlino ovest si cmi-I 
tra?. si rimptcctnltscc, ri-
torna alle sue proporzioni 
narmali. Commcia a smet-
tere di esser? tl (empio del 
capitalismo, la vctrina del 
bencsser? tcdesco, e pro-
prio questo tnirto di deca-
denza, lascia capirc quan
ta di artificiosa, di propa~ 
gandistico, vi fosse nel sua 
boom cconomico, ehe ave-
va bisogno, per esistere. 
dell'altra faccia dclla citta 
su eiti agire, come una pal-
la per rimbalzare ha biso-

•>•> 

riarm,, di Bonn, eomprest ' 
mi.viili Martin Mace B, im-
piuutati receutemente sul-
ralftpiarto di Eifel ma, jf se
gno. il simbaia della supe-
norifd del sistcnui capifaii-
A-tico .su ({iielfo socialista, la 
j i 'ora provata per arr i l tre 
e umilinre, con » fulgori di 
Broadway, in una compefi-
zione economica insosteni-
bile, uou .solo Herliuo Est. 
ma tutta la RDT, chc ca
st ruisce onesfamente, f> tra 
diO'ieoltd non piccofe. If 3tio 
sistcnui sociultsta. 
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