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Molti padri conciliari chiedono un solenne documento 

Verra da I Concilio 
un'a pert a condanna 
alia guerra atomica? 
la politico di Giovanni XXIII e afcune 
polemiche cattoliche - II dibattito sul~ 
la liturgia e una conferema scandalosa 

Uno scandalo che ha tragici precedent! nella storia tedesca 

// caso Spiegel un nuovo 
passo di Adenauer 

suite orme del III Reich 

II Concilia Eeumenieo esa-
minera anche il problema 
della guerra nucleare? Le 
voci che nci giorni scorsi 
erano circolate su una pos-
sibile dichiarazione dei pa
dri conciliari per condanna-
rc esplieitamente la costru-
zione o l'uso delle arnii nu-
cleari hanno ricevuto una 
conferma autorevole donie-
Jiica scorsa. Sul c Giornale 
del Matt ino*. il quotidiano 
cattolico di Firenze che ri-
llettc certi ambienti della 
chiesa, e apparso in propo-
sito un articolo assai signi-
licativo dove, sostanzialmen-
te, si considera non solo 
possibile, ma probabile tale 
oventualita, per una delle 
sessioni conciliari che si 
svolgeranno in primavera o 
nel prossimo autunno. 

II giornale, dopo aver ri-
cordato che in questo scnso 
si pronunciarono nel passa-
to il cardinal Ottaviani. i 
cardinali e gli arcivescovi di 
Francia, nonche monsignor 
Roberts, arciveseovo di Syd-
gea. informa che un nutri to 
gruppo di personality catto
liche di diversa nazionalita, 
tra cui il vescovo di Stra-
sburgo, il gesuita Varillon, 
monsignor Thuneman, ve
scovo di Keimoes, hanno 
sottoscritto nei giorni pas-
sati un documento intitola-
to: < Proposizioni al Conci
lio >. Il documento dichiara 
tra 1'altro: « C'e una neces-
sita urgente di condannare 
delinitivamente le arnii di 
distruzione di massa. atomi
c-he. batteriologiche e chimi-
i'he. cosi come i loro espe-
rimenti, la loro costruzione 
e la loro conservazione >. 

Cio che forse 6 ancora 
piu interessante e come que-
sta presa di posizione venga 
ricavata da esigenze di or-
dine non meno dottrinale 
che soeiale e politico. Ci si 
domanda, infatti. da parte 
ili queste autorevoii voci 
cattoliche. se I'invenzione 
dei mezzi scientiiici di di-
struzione di massa non ab-
bia niodificato < gli stessi 
temi tradizionali della me-
ditazione etica e teologica 
sul problema della guerra*. 
In altri termini, si sostiene 
die , dinanzi alia guerra to-
tale — la cui possibility 
proietta sul genere umano 
la grande omlira del terrore 
nucleare — i teologi non pos-
sono piu, come nei secoli 
passati, parlare di casi di 
< giusta guerra >. Di qui l'in-
vito esplicito a un solenne 
documento del Concilio Ecu-
menico che condanni la guer
ra totale, sotto un preciso 
profilo morale e teologico. 

Conviene ancora aggiun-
Rere che questo problema 
verra molto probabilmente 
atTidato al < sesretariato per 
gli affari straordinari > che 
rappresenta una importante 
innovazione rispetto al pre-
cedente Concilio e che. nei 
giorni di apertura dell'as-
semblea, suscito un partico-
lare interesse per la sua 
composizione. poiche riflet-
teva la ricerca di un parti-
colare equilibrio di naziona
lita e di correnti. Non e. il 
caso di sottolineare ulterior-
mente l 'lmportanza di questa 
prospettiva. t h e rnpprcsen-
tercbbe un intervento della 
chiesa di grande impegno e 
che avvierebbe un dialogo. 
sul tema decisivo della lotta 
contro lo sterminio atomico. 
con quei movimenti pacifisti 
o quelle voci che nel mondo 
comunis'a si sono Ievate a 
sottolineare la mutata natu-
ra della guerra e I'assoluta 
neccs.-ita di ginngere alia di-
struzione delle arnii nu-
cleari. 

Che questi grandi temi di 
orientamenio generale, ne) 
rapporto della chiesa coi pro-
blemi del nostro tempo, ven-
gano dibaituti intensamente 
negli ambienti conciliari, c 
confermato da molti altri sc-
gni. Domenica. ad esempio. 
ricorrendo il quarto anniver-
sario dell'incoronazione di 
G.ovanni XXIII. si e avuto. 
d?. un lato. un silenzio piii 
che :mbarazzato da parte dei 
grandi giornali borghesi ita-
hani sulla figura del Papa. 
mentre il giornale cattolico 
d: Bologna L'Avvcnire d'lta-
Ua. notonamente espressione 
di quella Curia, si c impe-
gnato in una serie di articoli 
tloJicati al ponteficc per piu 
\ers i signtficativi. 

Un articolo della direzione 
sottolinea, con un vigore sco-
nosciuto ad altri fogli catto-
lici. 1« funzione svolta da 

Giovanni XXIII, concreta-
mente, per scongiurare la 
guerra durante 1'attuale cri-
si internazionale e asgiunge 
clie un clima nuovo si fa 
strada mentre il mondo si 
avvia fatieosamente verso un 
futuro di pace. Contemi)ora-
neamente viene jiubblicato 
uno scritto dal periodico del
la Curia veneziana. < Voce 
di S. Marco >, dove si c an
cora piu espliciti in affer-
mazionj apertamente polemi
che verso i settori conservn-
tori del mondo cattolico. Vi 
si dice infatti che comincia 
con Giovanni XXIII un'epo-
ca nuova nella storia della 
chiesa, una svolta preparata 
< dall 'aria nuova che i! Papa 
ha fatto irrompere nella no
stra casa >. 

Particolarmente significa-
tivo 6, in quel contesto. il se-
guente periodo: «Quando 
Giovanni XXIII riceve un 
pastore protestante, quando 
prega per Tastronauta sovie-
tico, quando accetta e ricam-
bia gli auguri del premier 
russo, quando mostra alia 
folia il primate polacco. 
quando parla ai romani in 
una chiesa di periferia. quan
do da segni di benevolenza 
a tin uomo politico gia tanto 
vilipeso, non mi dite che si 
tratta di episodi privi di si-
gnificato. Essi sono tratteggi 
visibili di una linea invisi-
bile che ormai e facile rico-
struire nella sua interezza ». 

I.'Avvenire tl'Itiilin pub-
blica pni una serie di inter-
viste con < uomini della stra
da >. in cui nuesta immagine 
di Giovanni XXIII viene Inr-
gamente ripetuta. fino a de-
finire — in un caso — 1'at
tuale pana come « piu umano 
di Pie XII > e — in un altro 
caso — a fare di Giovan
ni XXIII 1'alfiere del supcra-
mento di una concezione del 
mondo diviso in blocchi an-
tagonistici. A provare quan-
to si tratti di una sottolinea-
tura vivacemente polemica 
basterebbe ratteggiamento 
di verso che nello stesso gior-
no assumevano altri fogli 
cattolici. 11 < Popolo > usci-
va con uno scritto vagamen-
te apologetico. mentre il di-
rettore dell'< Osservatore ro-
mano > e apparso piuttosto 
preoccupato di rammentare 
la continuita dell'azione del
la Chiesa e di ricordare che 
certe < deviazioni >, anche se 
non vengono nuovamente 
condannate. non r e s t a n o 
ignorate dal pontefice. 

La lotta interna di inter-
pretazioni e di correnti si 
rinnova. frattanto. in seno 
alia congregazione generale 
del Concilio che icri mattina 
ha ripreso la discussione del
lo schema sulla liturgia. con 
molti interventi. Il comuni-
cato diramatd dall'iifficio 
stampa ha informalo che la 
tendenza ieri prevalente e 
stata quella di ribadire, nel 
campo liturgico, < la neces-
sita di procedere con pruden-
za alia revisione di parole. 
gesti. preghiere, atteggia-
menti>, nonche dj lasciare 
intatto il canone della messa. 

Quindi, se non si negano 
molte innovazioni. si tende a 
piocedere con estrema cau-
tela. Ma. anche in questo ca
so, molte voci di innovazio
ni addiri t tura rivoluzionarie 
continuano a levarsi. Non piu 
tardi di due giorni fa ha pro-
vocato addiri t tura scandalo 
in certi ambienti la confe-
renza che. su invito dello 
stesso ufficio stampa del 
Concilio. ha tenuto ai gior-
nalisti padre Marsili. che de-
ve essere un'autorita in ma
teria se dirige l 'lstituto In
ternazionale Liturgico di S. 
Anselmo a Roma. Lo scan
dalo e ventito per alcune 
audaci esprossioni usate dal 
conferon7iere (egli e arriva-
to a dcfinire < spogliarello > 
il momcaio in cui nelle fun-
zioni solcnni il sacerdote ce-
lebrante viene spogliato e n-
vestito dei paramenti sacri). 
Senonche. al di la dj questo 
tipo <li suscettibilita fcrite. 
si puo ravvisarc. nella rea-
zione ostile fatt.i dalla Curia 
romana alia conferenza. un 
motivo piu seno di preoccu-
pazione, Cio che ha evidente-
mente urtato piii di uno e 
che padre Marsili abbia at-
taccato duramente tutta la 
costruzione secolare della li
turgia. abbia invocato rifor-
:ne che levino 1'attuale « in-
crostazione» della messa, e 
che eliminino il latino non
che una serie di gesti rituali 
ormai incomprensibili ai fe-
deli. 

Dopo due anni di governo Kennedy 

Paolo Spriano 

Oggi P America 
vota per rinnovare 
Camera e Senato 

HMUHU 

La crisi di Cuba nel gioco elettorale - Improbabili dei mutamenti 
radicali - Rockefeller candidato a New York, Nixon in California 

Nostro servizio 
WASHINGTON, 5 

Milioni di americani (le 
prcvisioni piu ottimistiche 
parlano di una cinquan-
tina sugli 83 che hanno di-
ritto al voto) si rccano do-
inani alle urne per r inno-
varc la totalita della Ca
mera dei rapprescntnuti 
(I'equivalente della nostra 
Camera dei deputati) c un 
terzo del Senato c per cleu-
qerc alcuni gorernatori di 
cari Stati dell'Unione. 

Anche se. ovciuinente. 
mciio scottuiitc delle (jran-
di elezioni prcsidenziali 

che, come o nolo, si tenrjo-
no ogni quatlro mini, qiie-
sta consultazionc * infer-
media > noti 6 priva di in-
tcresse. \'on ci si attendo-
no clamorosi mutamenti 
nel rapporto di jorza tra 
democrntici e repHbbh'ctuii, 
jn seno allc due camera: la 
importanza di queste cle-
zioni va ricercata soprat-
tutto nei temi che sono 
stati cJlu base della cam-
pagna elettorale e che 
fiaiiiio visto il presidente 
Kennedy )arsi interprcte, 
fino a fur corrcre al nioiido 
il riscliio di linn guerra 
tcrmonuclcare. dalle ri~ 
etiicste posta dalle correnti 
piii oltranzistc del partito 
avversario c del suo stesso 
partito. 

La ccssatu Icgislatura 
contava su una cospicua 
maggioranzn democratica: 
64 democratici contro 36 
repubblicani al Senato, 263 
democratici contro 174 re
pubblicani alia Camera. 
34 govcrnatori democratici 
contro 16 repubblicani net 
cinquanta Stati che com-
pongono VUnione. 

Due progetti 
bocciati 

Malgrado questo javorc-
vole rapporto di jorze, il 
presidente Kennedy non e 
riuscito in quest'ultimo an
no a porlare a tannine il 
programma legislativo del
la « nuova fronticra >. La 
prima Icgislatura kennc-
diana si a chiusa, il 13 ot-
tobrc scorso, con risultati 
magri. specie sc confron-
tati con le promesse alct-
torali. Tutti i progetti so-
ciali prcsentati dall'ammi-
nistrazionc, pur non avendo 
nulla di riroluzionario, 
sono stati incsorabilmcnta 
bocciati dalle dua Camera: 
bocciato il progctto per la 
nssisfenzn sanitaria oi vec-
chi, raspinto quallo sull'ur-
hanismo, ncgati gli aiuti 
fcdcrali allc scuolc pub-
blichc. con i quali Kenne
dy si proponcra di migh>-
rarc I'ormai inadegualo si-
stcma scolastico amaricano. 

Kennedy ha cercato di 
giuslificarsi con VaQcrma-
zionc che, per realizzarc i 
suoi impegni, gli occorrc~ 
rebbc una maggioranza 
ancor piii solida. Con que
sta clezionc. si nffermn nc-
gli ambienti vicini alia Ca
sa Bianca, dorrcfabe cs*crr 
supcrata questa specie di 
impasse. Resta. comunque. 
il fatto fondamentale dalla 
prcvalcnza, in seno al Con-
gresso a ncll'insicme dalla 
vita politico c socialc 
del pacsc, della coolizionc 
pcrmanentc tra repubbli
cani e la cospicua ala con-
sarvatrica, cosiddctta su-
dista, che costituiscc la 

parte prcpondcrante del 

alnrgenthau 

gruppo parlamanlare da~ 
mocratico. 

Ed a anche sotto questo 
aspetto, non ccrto secon-
dario, che va visto il colpo 
di Jorza ili Kennedy contro 
Cuba. Per tutta la campa-
gna elettorale, repubMica-
HJ c democratici liutnio )al~ 
to a guru sulle posizwni 
piii aggressive nei con-
fronli di Cuba. < / r«*piil»-
hffraiii — scriveva poclii 
giorni prima del bloccn a 
Cuba Joseph Alsop, sulla 
New York Herald Tribu
ne, un giornale che non 
nasconde le sue simpatie 
per (picl partito — sono 
pronti a lanciarsi all'altac-
co del jm'sidentc Kennedy 
perche non e stato capace 
di libertirci di Fidel Cdsiro 
a Cuba. II governatore Ro
ckefeller (doniani in li/za 
contro il democratico Moi-
genthau per il Governato-
lato <h New York, trampo-
lino di laiulo per la candi-
datura alia ptesiden/a -
n.d.r.) sura, molto proba
bilmente, il leader dei r«-
pubblicani nel 1964. e up-
poggerh una politicti fir;-
grcssivu ail oltranza eotitro 
Culm >. 

/ repubblicani. non solo 
crano pronti come diccra 
Alsop, a lanciarsi all'attac-
co di Kennedy, ma lo sta-
vann martcllando da setti-
mane. tirandn in ballo i 
calibri piii grossi. Varo-
diando il titnlo di un famo-
so Ubro di Kennedy c Pro-
fili di corapgio ». I'cx pre
sidente Eisenhniver facera 
del presidente un « prnfiln 
di indrcitione » e aggtun-
geva cite c ai mrct tempi 
non erano stati costruili 
muri > r t imn crano slate 
impinntata bnsi strnnicre 
minacciosc*. II quartier 
generale rcpubhlicano e-
mettexa corniimcnfi $u ro-
municati per affcrmare che 
il problema di Cuba era 
il * problema dominante » 
della campagna elettorale. 

Nixon 
e Cuba 

Xixon, I'ex-rivalc diret-
to di Kennedy, oggi can
didato al govcrnatorato 
dalla California, sparava a 
zero contro Kennedy, non 
dimenticando che quest'ul
timo non aveva esitato a 
sfruttarc contro di Ini Jo 
argomento cubano (Vaccu-

Kiirkcfellrr 

MJ di Kennedy a Nixon era 
di * aver permesstt che il 
comunismn si istallusse a 
Cuba >). 

Contemptiranea m e n t e , 
pubblieisti ill ogni rismu si 
erano messi in giro per il 
paese onde raccogliere di-
chiarazwni eotnc quella che 
ri|iortni:n J<»eph Alsop do
po un suo riaggio in Ca
lifornia: < I.a politico the 
mi augurn per Cuba ~~ 
gli dieeva "un cittadino 
che paco prima mi aveva 
mostrato hi sua casetta 
tutta nuova" — puo iifpii-
ficare che una bomba ato
mica espfodu qui, ma io 
mi assumo questo rischio ». 
Kennedy, arne si r visto, 
non lia esitato ad assumer-
seln. tanto ptii che. anche 
nel suo stes.-o partito. non 
maneavano >oei in q/ifvfo 
senso: « Sug<icrisco — di-
ceva dtnanzi a milioni ili 

telespettatori il senatore 
democratico Thomas Dodd 
— che cominciamo con un 
blocco parziale di Cuba. E 
se cid non bastasse do-
vremmo istituire il blocco 
totale e non cscludcra I'in-
vasione >. 

I calcoli 
di Kennedy 

A'ei enfeoff elettorali del 
chin iceiitietndno, hi < da-
ci^'ioriL'» moslrala dal pre
sidente contro Cuba do-
vrebbe privure i repubbli
cani di un argomento da 
cm si ripromettevano mol
to. Se non fosse nvvenuto 
quanto e uuvenuto, si com-
mcntit oggi. Cuba e ^ I'inu-
zioue > dell'altualt. ummi-
nistraziona sarebbero stati 
il pezzo forte dei rcpiibbli-
eant. i cui obieltivi inizia-
!i erano: .struppuru HI de
mocratici dai 10 ai 20 seg-
gi (ne muncuno ai repub-
blicani 44 per uvcre la 
maggioranza) alia Came
ra: migliorare le posizioni 
til Senato; far registrars 
una ulteriore ufjermuzione 
a Rockefeller, il futuro 
(•(irididafo alia preside.nza. 

Dra. i repubblicani e 
I'ala conscrvulriee demo-
cratiea hanno gid aperto 
una nuova fuse della loro 
campagna uggressivu e 
rimproverano a tutta let-
/<•'•<• (i Kennedy di non es-
.sere andato fino alio scopo 
ultimo, che era e rimanc 
jicr essi quallo dell'inva-
sione di Cuba. 

1 risultati del voto di i/o-
mnni suramin noli, con tul-
ta probabilitd, eutro le 
prossime 48 ore. Poehi so
no coloro che si attendono 
mutamenti radicali, tali da 
intidere an quel coacervo 
ili conservazione socialc 
all'intcrno e di oltranzismo 
awenturistico all'esterno. 
che ha prevalso Uno ad 
oggi. 

Jugoslavia 

Deraglia 
un treno: 
24 morti 
BKLGRADO. 5 

Vrntuni.ittui person-.- yn.io 
moite e una trentina di p;..--
seugeu NOIIII rimasti leiiti 
in un ci.ivr deranlianu-nio 
forn»vi.in«i. AU'entr-»ta dell.i 
sla/ione d: Tabanov v ( l u -
uo.slavi.i inei nlionale) il c>n-
voi;iio che f.iceva 5erv./.o 
Milla linea H« lurado-Skoplje 
r uscilo d.u binari. rov.--
sciamlosi MIII.I nia.-»ii-ri,ita. 
Le squadre di soccor.-o ban-
no estratto dalle rovmo dei 
vagoni venti(|iiattro cadavei i. 
L'ndici dei feriti sono molio 
gravi e si t ime che il mi-
mero delle viitimc po.;sa .M-
hre da un'oi.t all'aUr.i. 

II convogho. al momento 
del disastro. procedeva ad 
altissima vclocita. Al mo
mento del transito sugli 
scambi della stazione e ba-
stata un'impcrfezione della 
manovra (le cause tecniche 

|:-ono ancora al \ ;IL:1I.I di tin i 
icommissione di inolueNta) 
ipcr sba l /a ie la niotrice d.d-
I.t strada feriata. 

II deragiiamento l:a fatto 
sbandare anche il va ;on-.' po-
stalc, d i re t tamente a^uancia-
to al locomotore. Le «lue vet-
ture che scguivan.» hanno 
quindi coz/ato con •>tre:na 
violen/a. si .sono in«-astrate 

ll'una nell 'altra, ioves«-;ando-
si nella scarpata sotto.stante. 

I ferrovieri della vicina 
stazione hanno assistito al
ia terribile scena s e n / i |x>-
ter fare nulla jier impedirla. 

Poi sono iniziati i soccor-
>i «la parte <h squadre ac-
c<»rse <lalle localita vicinc. 
F>urtroppo venti persone 
erano morte sul colpo: a l -
tre quat t ro sono spira 'o fu-
bito dopo csserc state ac-
compagnatc all 'ospedale. 

Chi fu e come venne condctnnato dai nazisti Carl van Os-
sietzky - La « vendetta» di Strauss e stata preparata da 
12 anni di abusi, illegalita e provvedimenti antidemocratici 
L'incapacita della borghesia tedesca di imparare dalla storia 
Nostro corrispondente 

HKKLINO. 5 
Per dire che I'aifaie 

vS'picucI sta assumeiulo di-
mensioni storiche, un gior
nale di Amlnirgo lo ha pa-
ragonat«» al fanioso scan
dalo della collana di Ma
ria Antonietta che t i e an
ni prima della Hivoluzioue 
fece sprofondaie nel ili-
scredito la corte del re di 
1'Yancia i* all'altn>, nieno 
lenioto nia ancora piu fa-
nio.-.ii scandalo franccse: 
Dieyius. Ma il r i lerimento 
piu pertinente la Welt — 
che invoca la instaurazione 
tli un nuovo onl ine nella 
Hepuhblica feilerale < con 
un popolo compatto at torno 
a un governo ri.soluto > — 
non lo ha fatto. 

Fiuu'i di Gerinania. t\use. 
sono poche le persone che 
*>ggi ricordano clii fu Carl 
Von Ossiet/ky. Kra un gior-
nalista liberaie, editore e di-
let tore di una rivista di pic
colo fonnato, ma di alto 
prestigio, la \\YIfl>iiehm\ 
nella quale egli propugna-
va ideali pacifisti e demo
cratici. Kra stato soldnto 
nella prima guerra nioudia-
le e aveva deciso di dedi-
care il res to della sun vita 
a combattere per la pace. 
Nel maggio 1932, Carl Von 
Ossietzky era condnnnnto n 
diciotto tnes i di carcere. 
Motivo: t radimento della 
patria e t radimento del se-
gieto militare. Ksattaniente 
I'accusa rivolta (»ggi al 
gruppo di Uer Spiegel. 

11 icato era stato coin-
messo nel 11121). Kra l'epoca 
in cui cominciava l'agonia 
della Hepuhblica di Wei
mar. Lo stato maggiore 
predispone piani tii guer
ra e organiz/a clandestina-
mente il riarmo, dietro la 
tnascheia del rispetto del
le imposizioni tli Versail
les. II governo socialdenio-
eratico ha gia fatto lega con 
i nazisti per la creazione di 
una for/a mili tare del 
Reich. Per gaiant i re un e-
sercito di centouiila uomi
ni (< tm'arinata di capi per 
l'oia del pericolo >, come 
iliceva il c iea to ie della 
Heichswehr, Von Seekt) il 
governo spende mezzo tni-
lione di marchi aH'anno, 
sottratti al controllo parla-
nientare. A quest 'epoca la 
UVUbin'/itM* rivelo i rap-

porti che il ministero della 
guerra di Herlino in t ra t te -
neva con potenzo s tranierc 
per c teare claiulestinamen-
te le basi di una flotta ae-
rea bellica in violazione 
agli impegni interna/ionali . 
Si facevano sperinientare 
in paesi esteri aerei tede-
schi tnilitari e si facevano 
adilest iaie sotto bandiore 
stranieie. i f lit ti i i ufficiali 
della LuftwaMV. 

Menche denunciato nel 
10211. Ossiet/ky venne p io -
cessato solo due anni e 
mezzo pni tardi . quandm 
cioe la situazione fu henj 
liKituia e la repuhhlica du 
Weimar, ormai ridotta ad I 
un fantasma. era pronta aj 
ciollare aH'imminente so- | 
prassalto na/ista. Carl Von 
Ossietzky e duuqiie condan-
nato a diciotto mesi di car-
cere da un tribunnle tede-
sco. natura lmente < indipen-
dente c hbero>, secondo la 
definizione di pramniatica. 
Sci mesi dopo (Natale 1932) 
Ossiet/ky beneficia <Ii una 
.ministia. ma dopo quat t ro 
s-ettimane Hitler «• diventa-
to cancelliere. dopo otto set-
timane i nazisti incendiano 
il Heichstag e nella notte 
stessa in cui le fiamme av-
volgono il palazzo del par -
lamento. Von Ossietzky vie
ne nuovamente arres ta lo e 
affidato alle cure delle SS 
nel campo di concentramen-
to di Sonnenbrug. Qui ben 
presto egli viene ridotto in 
fin di vita. Con forza so-
vrumana continua a resi-
sterc. ment re jnut i lmentc il 
mondo civile si commuove 
e protesta per la sua sorte. 
La tragica conclusione arri-
va nel 1938. Ma tre anni pri
ma la fondazione Nobel a-
veva assegnato a Carl Von 
Ossietzky il premio per la 
pace. Fra l ' tstruttoria con
tro Ossietzky e quella con
tro Rudolf Augstein le af-
finita sono molte. Oggi co
me t ren ta t rc anni fa si r i -
corre all 'accusa di tradi 
mento |>er uccidere di fatto 
la liberta di s tampa, per fa
re dell 'arbitr io la legge. 

Ma se uguale e la mano 
che colpisce, perche e la 
mano rcazionaria del mili-
tarismo tedesco, del tu t to 
diversa e la vittima. Sa-
rebbe una grossa ingenui-
ta paragonare l'< impegna-
tissimo » piccolo se t t imana-
le dell 'Ossietzky col ric-

chissuno e non impegnato 
sett imanale ti el I'Augstein, 
come non 6 possibile un 
raffronto fra I'appassiona-
to, eroico pacifista caduto 
combattendo sotto i colpi 
delle SS e il ratlin.ito Hu-
dolf Augstein, di piole-^io-
ne scettico punzeccluatore 
di un mondo che gli fa sclu-
fo ma nel quale tuttavia >i 
trova bene. 

Augstein e i suoi colla
borator! non militano tra i 
partigiani della pace, il 
tnestiere dello Spiegel non 
e tanto quello di dennncia-
re ipiauto quello di svergo-
gnare. ili addi tare al di-
sprezzo. K anche nel faino-
so articolo sulle manovre 
militaii . in autunno, se pro. 
prio ci si vuol vedere una 
denuncia. bene, si t ra t tava 
della denuncia di incapaci
ty dj Strauss. 

Nel in.initestare ad Aug
stein. ai suoi collaborator! 
e al suo faiuoso giornale il 
rispetto che e loro tlovuto. 
occoi re quindi gnardarsi 
ilal fame dei mar t i n . Kd e 

alia esistenza delle lotte 
so t tenanee . tra le fra/ioni 
le correnti e i gruppi, in 
tutti i settori e a tutt i i 
livelli, che il Her Spiegel 
deve cio che tutt i gli r i-
conoscono e gli invidiano: 
la foimidabile documenta-
zione. la vastita e la preci-
sione delle informa/.ioni. 

Lo Spiegel si e venuto a 
trovare piu di una volta se 
non insienie per lo meno a 
lianco a lianco dei democra
tici e ilei eoinunisti contro 
la i iuascihi na/ista dj Bonn. 
contro j sanguiuuri e con
tro i general! assassini. 
contro i Glohke. contro i 
fauatici deH'antisovietismo 
e i levanscistj impudenti . K 
di cio |>Ii va dato nierito. 

L'allare Spiegel non e solo 
un punto di partenza del 
nuovo assalto lea/ ionario 

I liberali 
tedeschi 
cedono a 
Adenauer 
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litichc, fondate to-
prattutto »u| ricatto 
della stability govcr-
nativa in un momento 
di crisi internazionale 
come questo, hanno 
praticamente fatto 
rientrare i| caso 
• Spiegel ». 

Oggi il ministro 
Stammberger ha ri-
tirato le proprie di-
missioni, mentre la 
direzione del partito 
liberaie tedesco ha 
dichiarato dopo inten
se consultazioni con 
esponenti della O. C . 
che - la presente coa-
lizione in seno al go
verno federate tede
sco viene mantenuta. 
spectalmente in vista 
della attuale situa
zione politica •-

Uno del piO gravi 
scandali di questo do. 
poguerra viene cosi 
miseramente soffo-
cato. 

• Der Spiegel * e 
comparso questa mat
tina come al solito 
Sulla copertina (r i -
prodotta nella nostra 
telefoto) la rivista 
pubblica una fotogra. 
fia del suo direttore 
Rudolf Augstein, at-
tualmente in stato di 
arresto. 

di Honn, e anche un puntol 
d'arrivo. Un punto d 'arr ivol 
di un cammino che voglia-l 
mo percorrere rapidamentcl 
nelle sue tappe dagll inizil 
della Hepuhblica Federa le | 
ad oggi. 

Kcco. 1950, primo anno clil 
vita dello Stato. Adenauer l 
ordina il l icen/iamento, dai 
tutti gli organi e le is t i tu- | 
/leni statali, dei funzionar i j 
unpiegati. operai. appar te - l 
uenti al P. C. tedesco e a d | 
alt re organi/.zazioni demo-
cratiche. 1951: un referen
dum « contro il r iarmo el 
per il t ia t ta to di pace > vle-l 
ne proibito e gli organismil 
che lo hanno promosso di-l 
chiarati < contrari alia co-J 
stituzione > e messi fuori-l 
legge (si tratta della Libera] 
(tioventu Tedesca. ilel Co-
mitato della Pace, del Co-
mitato per la difesa dei pa-l 
trioti. del Comitato per lal 
protezione dei bambini e clil 
un'altra trentina di associa-l 
zioni pacifiste). In questol 
anno Adenauer fa iniziarel 
alia corte di Karlsruhe unl 
procedimento per la messal 
fuorilegge del partito co- | 
munista. 1952: viene sop-
pressa I'Associazione per lal 
amicizia tedesco-sovietica.J 
1953: hi Lega della cultural 
per il r innovamento dellnl 
Germania e il fronte per lal 
pace e la liberta. fondato dalf 
cancelliere cattolico Wirth.J 
seguono la stessa sor- | 
le. Nel 1954 comincia il pro
cedimento contro il Partitol 
comunista che si conclude-! 
ra nel 195U con la sua mes
sa al bando. La marcia dil 
Adenauer continua ormail 
inesorabile. Nel '57 cadonol 
sotto i colpi della magistra-J 
turu di Bonn, I'Unione del
le donne e rorgani/zazionel 
demociatica dei contadini:l 
nel '5H la Societa dei liberil 
giuristi e il Consiglio cen-l 
trale per la difesa dei di-l 
ritti democratici. Nel *59.f 
Adenauer chiede alia cortel 
tli Karlsruhe di metterel 
fnori legge l 'Associazione| 
delle vit t ime del nazisnio. 
La corte si mette subito all 
lavoro mentre i t r ibunal i | 
ininori riempiono le pri-
gioni ili sospetti di coniu-l 
nismo e di pacifismo. Nel | 
19U0 la magis t ra tura schiac-
cia sei * criminali » e li con
danna a forti pene: sonol 
esponenti del Movimento 
della pace e fra loro ci so-l 
no duo sacerdoti. Nel 19G2 
continuano gli arrest i e Ie | 
condanne (li lavoratori : 
Karl Sehabrod (condannatol 
a morte. poi nH'ergastolo| 
ilai nazisti; 12 anni di car-
cere di cui soi e mezzo in I 
cella di isolatnento) viene 
condannato a due anni di 
galera perche ha costituito 
un'associazione elettorale e 
si e presentato candidato [ 
alle elezioni con un pro
gramma a ntimilit arista. 

Nello stesso periodo ri-
stiona gia un campanello 
d 'al larme anche per la l i 
berta di stampa borghese. 
II deputato democristiano 
Gerd Bucerius lascia appa-
rire su uno ilei suoi diffusi 
settim.inali un articolo in 
cm si met te in dubbio la 
o i s t e n / a ilel fuoco neH'in-
ferno, e, in previiioue del 
Concilio Ecumenico, si pa r -
la delle crisi del protestan-
tesiino e del cattolicesinio 
nonche delle conttaddizioni 
teologiche di quest 'ul t imo. 
1 capi clericali si infuriano. 
Adenauer convoca il depu
tato davant i alia massima 
assise del parti to a giusti-
ficarsi. Ma Hucerius prefe-
risce dimettersi da deputa
to e da dirigente della CDt*. 
L'uomo e forte per influen
za e pc-r denaro e l'azione 
contro di lui non prosegue. 

Oggi. il fatto cr.c sia lo 
Spiegel ail essere preso di 
mira. cioe an organo bor
ghese pat t icolanuente indi-
sciplinato, non e al t ro che 
il logico sviluppo di tu t ta 
(piesta dodecennale v i -
cenda 

I.a demoliziouc sistema-
tica delle del resto fragi-
Iissime s t ru t ture deila d e -
mocrazia di Bonn non co
mincia oggi perche Rudolf 
Augstein va in carcere, ma 
comincia all'inizio della vi
ta della Repubblica Fede 
rate con le persecuzioni at 
eoinunisti e alle organizza-
zi»>ni democratiche. 

La storia non si ripete, 
ma in Germania accade che 
si ritorni semprc ila capi) 
sii una strada fatale. L.i 
borghesia tedesca e nota 
per la sua mancanza ill 
fantasia e per la sua inca-
pacita di t ra r re daU'espe* 
rienza i necessari insegna-
menti. Anche nel caso dello 
»S'ptef;el lo ha dimostrato. 

Giuseppe Conato 
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