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TMUTAMENTI STORICI FRUTTO BELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
• • ) . 

• t- . * i 

* *. * 

Su meta dell'Europa 
• ' ( * 

e nato il socialismo Churchill, Roosevelt e Stalin alia conferenza dl Yalta che traccle le grandi llnet per la sotuzlone postbelltca del probleml europ«l 

I 1 
La Germania dove 

ha vinto 
l'antifascismo 

II valore delta RDT in un articolo speciale per «I'Unita« del compagno Albert Norden 

Alcuni giorn! prima che 
scrivcssi queste note, si e 
tcnuta. in una dcllc piu gran-
di aziende della Repubblica 
democratica tedesca — il 
complesso di fibre tessili ar-
tiflciali di Guben — una so-
lenne manifesta7ione alia 
quale hanno preso parte mi
gliaia di lavoratnri della fab-
brica; un reparto dclTazien-
da ha preso il nome di un 
eroe della lotto partigiana 
antifascista in Italia: Mario 
Foschiani. II giovane pa-
triota — uno del 43 mila 
garibaldinl che hanno dato 
la loro vita per I'indipenden-
za dell'Italia — era stato uc-
ciso nelle carceri di Udine 
dai fascist) tedeschi nelle ul-
time settimane della lotta 
per la liberta. Non dimenti-
cato In Italia, egli verra ri-
cordato dnche nella Repub
blica democratica tedesca. 
L'operaio tedesco che nel 
corso della ccrimonia ha il
lustrate ai suoi colleghi di 
Guben la flgura e la morte 
eroica di Mario Foschiani e 
Heinz Hiemer. membro del 
partito socialista unificato di 
Germania e dirig^nte sinda-
cale dell'azienda. Heinz Hie
mer aveva cnmbattuto. co
me antiTascista tedesco. al 
fianco dei suoi compagni ita-
liani. nella stessa unita di 
Mario Foschiani. 

L'esempio di Guben non e 
solo. In occasione del ven-
tesimo anniversario della li-
berazinne da I fascismo. altre 
aziende socialiste. piazze e 
strade della RDT saranno in-
titolate ad eminenti patrioti 
italiani: il piazzale della sta-
zione di Wernigerode. citta 
gcmellata con Carpi, si chia-
mera piazza Togliatti. cos! 
come una via Togliatti gia 
esiste a Dresda: il centro 
giovanile di Wclzovv. del 
complesso per la produzio-
ne di lignite «Schwarze 
Pumpu ». prcndera il nome 
del sette eroici fratelli 
Cervi. 

Tedeschi 
e italiani 

Per migliaia di cittadini 
della RDT. i festcggiamenti 
del ventesimo anniversario 
della Liberazione rimarran-
no legati per sempre alia 
amicizia con il popolo ita
liano cd al ricordo dei suoi 
figli miglinri l-a Repnhbli-
ca democratica tedesca si 
manticne cosi fedele alia 
tradizionale solidarieta tra 
\ partiti orvrai del clue paesi. 
alia comune lotta di tutti 
gli antifascisti dei due po-
poli contro lo stesso ne-
mieo. La nostra amicizia 
ha la stessa eta dei due 
partit i; essa si e confer-
mata anche nel periodo del
ta terribile dominazione fa
scista in Germania e in 
Italia. 

Venti annl fa. il patto 
impcrialista Berlino Roma-
Tokio si inf"ran5C sotto i po-
tenti colpi dei popoli Nel 
1937 e nel 1938. Mussolini 
a Berlino e Hitler in piazza 
Vonozia a Roma. avevano 
dichiarato con tracotanza 
che essi avrebbero e mar-
ciato insieme sino alia 
fine». Essi hanno tmvato 
la loro ignominiosa fine set
te anni piu tardi. Se fosse 
dipeso da loro. la guerra 
avrebbe portato alio ster-
minio dei nostri due popoli. 
Ma contro il patto tra la 
crocc uncinata e il fascio 
littnrio. si schierarono i po 
poli di tulta Europa e. fin 
dall'inizio. unaltra pntente 
cd alia fine vittoriosa al 
leanza- la comumla di loMa 
tra i partiti della classe 

, operaia d n nostri paesi Gia 
. nel novembre del 193fi in 

un appcllo comune rivolto 
ai popoli dell'Europa tl 
Partito comunista tedesco e 
il Partito comunista ita
liano mettevano in guar-

LI 

dia: « L'intesa di Hitler e 
Mussolini e una intesa per 
organizzare la guerra. e 
una politica di guerra che"' 
minaccia di gettare il no 
polo tedesco ed il popolo 
italiano nella catastrofe e 
i popoli di tutti i paesi in 
un nuovo bagno di sangue e 
in una mi.seria sen/a fine. 
Contro la politica di guerra 
di Hitler e di Mussolini ele 
viamo noi. Paitito comuni
sta tedesco e Partito co
munista italiano. in nome 
delle masse pacifiche ed 
amanti della liberta dei due 
paesi, la nostra voce in 
appassionata protesta e ad 
ammonimento per gli altri 
popoli >. 

// giuramento 
di Buchenwald 

Questo sey.ero appello * 
diffuso in Germania ed in 
Italia a rischio della vita. 
rafforzo I'azione dei grup-
pi di resistenza antirasci-
sta. In Spagna le brigate 
Taehlman e Garibaldi com 
batterono fianco a fianco 
contro rintervento fascista. 
tedesco ed italiano. sui ' 
campi di battaglia di Gua
dalajara e Quijorna. fino a 
Madrid. Centinaia di anti- l 

fascisti tedeschi. come il 
nostra Heinz Hiemer. du
rante la seconda guerra 
mnndiale furono accolti nel-
L file delle bande parti-
giane italiane: patrioti ita
liani e tedeschi soffrirono . 
e Inttarono insieme negli 
innumerevoli campi di con-
centramento e nelle prigioni 
del I I I Reich: insieme vis-
scro I'alba della liberazio-
ne ed insieme. il 19 aprile 
del 1945. dopo la liberazione 
del campo di concentra-
mento di Buchenwald ad 
opera dei prigionieri arma-
ti . sul piazzale dell'appello 
le\arono la mano per il 
giuramento: « Non cessere-
mo la lotta prima che an
che I'ullimo colpevole non 
sia stato portato davanti al 
tribunale del popolo! L'an-
nientamento del nazismo al-
le sue radici e la nostra pa-
rola d'ordine! La costruzio-
ne di un nuovo mondo di 
pace e di liberta e il nostro 
scopo! >. 

Venti anni dopo il giura
mento sul piazzale dell ap
pello di Buchenwald. con 
dintto i popoli del mondo 
ci chiedono: che cosa e del 
la Germania. che cosa avc-
te fatto affinche mai piu 
una nuova guerra parta dal 
suolo tedesco ? 

Noi della Repubblica de
mocratica tedesca possiamo 
con coscienza rispondcrc a 
questa domanda. Comin-
ciammo con rannicntamen-
to del fascismo dalle radi
ci: le basi economiche dei 
criminali di guerra e degli 
aggrrs<:ori — i monopoli. 
le grandi banche e le errnr 
mi propriety terncre dcgli 
junker — sono state espra 
priale e poste nelle mani 
dt l popi>ln Ncllatluale ter-
ritorio della Repubblica de
mocratica tedesca si e avu 
ta una radicale epurazione 
di elcmenti nazisti dalle am-
ministrazioni p<ibbliche. dal
le scuole e da tutte le i«ti-
tuzioni statali e sociali. 
12 807 criminali di guerra. 
tra il 1945 e il 19W sono sta-
ti condannati I^i lrg»*lazia 
ne della RDT prr\ede dure 
condanne per i reati di re-
\anscismo. di razzUmo e 
di incitamento alia guerra 

n carattere antifaccicta 
della orcanizzazione soci?.Ie 
che ahbiamo creato e noto 
in Italia Inconfutabili so 
no anche le realizzazioni 
economiche dei lavoratnri 
della RDT che hanno fatto 
del loro Stato la quinta px* 
tenza industriale d'Europa. 
Cittadini atranieri. compa

gni di lotta del movimento 
di resistenza di tutta I'Ku-
ropa che in queste settima
ne, con noi, hanno festeg-

', giato la liberazione dei cam
pi di conccntramento. ci 
hanno tuttavia posto un'al-

' tra domanda: Siete riusciti 
— ci hanno chiesto — a 
portare la popolazione. spe 
cialmente la gioventu. dal 
la n»-,tr-i parte? 11 velcno 
del fascismo e. da voi. 
scomparso anche dalle tc-

. ste degli uomini ? 
,' Proprio questo 6 il punlo 
. su cui si e realizzata nella 

RDT una profonda rivolu-
zione. Quando i pochi tede
schi sopravvissuti ai campi 
di concentramento e alle 
carceri del regime hitleria-
no, i pochi sopravvissuti 
del movimento tedesco del
la Resistenza, gli emigrati 

. polilici jrientrati' nel . 1945 
. presero nelle mani il desti-

no del paese, esistdva 6g-
gettivamepte il perico'o di 

\ un loro isolamento dalla 
maggioranza del popolo. Fi
no agli ultimi minuti della 
guerra. molti tedeschi ave-
vano creduto nei nazisti: i 
combattenti della Resisten
za antifascista non erano 
riusciti. malgrado i terribi-
li sacrifici. a portare le 
masse del popolo ad abbat-
tere il regime hitleriano. I I 
fascismo ci ha lasciato, ven- • 
ti anni fa. una difficile ere-
dita: citta e villaggi distrut-
ti e le teste degli uomini 
completamente confuse. Se 
noi avessimo tentato. in que
sta difficile situazione. di 
realizzare un ordine anti
fascista con metodi ammi-
nistrativi. di costrnire il 
socialismo con ordini impe-
rativi. avremmo fatto nau-
fragio Da noi. lo sgombe-
ro delle macerie dalle citta 
e dalle strade 6 andato di 
pari passo con una penna-
ncnte opera di convinzione 
dcll"uomo. Sepolti e dimen-
ticati principi di umanita. 
di stima verso gli altri po
poli, di rispetto per la vita. 
sono stati risvegliati. Ab-
biamo condotto con noi. nel 
grande viaggio verso la 
nuova epoca socialista. tutti 
gli strati del popolo: non 
soltanto gli operai. i pic-
coli e me<li contadini. i 
ceti intellettuali. ma anche 
migliaia di grossi coltiva-
tori che collaborano. a pa-
rita di diritti. nelle coope
rative agricole di produzio 
nc. molte centinaia di pro-
prietari di aziende capita-
listirhe le quali fioriscono 
e prosperano con la parte-
cipazione finanziaria dello 
Stato. decine di migliaia di 
artigiani che lavorano in 
cooperative. 

La conquista 
della gioventu 
E la gioventu? In questi 

giorni. \enti anni dopo la 
liberazione. migliaia di com 
battenti antifascist! parlano 
nelle scuole di tutta la Re 
pubblica Si rivolg.ino a 
centinaia di migliaia di gia 
vani fiduciosi rd amici Vor-
rci talvolta che i nostri aTii-
ci e conosccnti stranieri po 
tessero leguere negli occhi 
dei nostri gio\ani nel corso 
di tali comersa/ioni o nei 
seven volti dei giovani sol 
dati dell'Armata popolare. 
i quali giorno e notte mon 
tano la puardia al sacran'o 
per le vittime del fascismo 
sulla I'ntrr rirn Linden, al 
centro di Berlino 

Questa unita politica e 
morale della nostra popola 
7ione sulle questioni fonda 
mentah del mantenimento 
della pace e dello sviluppo 
della nazione. e. non sol 
tanto per i tedeschi ma per 
tutti i popoli, in un mo
menta di nuovi pericoli. un 
simbolo di speranza. Per-

ch6, nella parte occidenta-
le del nostro paese, non 
gli ex prigionieri di Bu
chenwald che hanno giura-
to sul piazzale dell'appello. 
ma gli assassin! sfuggiti al
ia forca e, dietro di essi. 
gli uomini del inonopolio 
hanno imprcsso il loro mar-
chio alio Stato. A venti an
ni dalla Libcra/ione. la 
Bundesuehr e cumandata 
dal generale liitleriano Tret-
ner, l'assassino di Guerni
ca e di Rotterdam, il di 
struttore dei tesori d'orte 
di Firenze, il boia della po
polazione toscana. A venti 
anni dalla Liberazione. la 
giustizia viene amministra-
ta da oltre duemila giudici 
speciali e consiglieri giuri-
dici di guerra del regime 
nazista: Tufficio di cancel-
Here federate, politicamen-
te decisivo, e dominato da 
Un esperto di Hitler per gli -' 
armamenti, il ministro dot--
tor Westrlck che saceheggio 
gli stati d'Europa: il presi- " 
dente federale e un uomo 
accusato di aver provocato 
la morte di centinaia di 
prigionieri nel campo di 
concentramento di Leau. 
Nel ventesimo anniversario 
della Liberazione. il Bun 
destag tedesco occidentale 
ha deciso una amnistia per 
tutti i crimini di guerra al 
piu tardi fra quattro anni. 
I I revanscismo, la revisio-
ne dei risultati della secon
da guerra mnndiale. la ri-
vendicazione del tcrritorio 
della RDT e I'annessione di 
Berlino ovest e della Po-
lonia occidentale. sono par
ti essenziali del program-
ma del governo di Bonn. 
Gia la politica di aggressio 
ne minaccia direttamente il 
popolo italiano: i fili che 
guidano i terroristi in Alto 
Adige e nel nord d'ltalia 
partono da Bonn e da Ber
lino ovest. Ixi sviluppo del
le cose in Germania occi
dentale non riempie soltan
to noi di profonde preoccu-
pazioni perche minaccia. 
con la pretesa dei generali 
di Bonn di avere armi nu 
clean, di trascinare il no 
stro continente in una nuo 
va vigilia di guerra. Non 
e sorprendente che I'8 mag-
gio. che nella RDT viene 
ufficialmente festeggiato co
me il giorno della Libera 
zione. venga considerato dal 
governo di Bonn come il 
giorno della sconfitta ? Per 
esso. si e trattato di una 
temporanca interrmione del 
la politica imperialista: per 
noi. di un taglio netto nella 
storia. dell'inizio di una 
nuova epoca. 

Milioni di lavoratori scen-
dono 1*8 maegio nelle stra
de e nelle piazze delle no-
stre citta e dei nostri vil 
laggi con emblemi di pace. 
Essi sono la garanzia che 
mai pifi una truerra partira 
dal suolo tedesco. Essi — e 
non i ministri di Bonn — 
parlano in nome della Ger
mania e del suo avvenire 
Essi offrono a tutti i po 
poli ruropei lintrca per il 
disarmo e la pacifira con 
\ivenza. lo s\iJunpo dei 
raDnorti statali senza di 
scriiiinaziope e con reci-
proci \antaggi per tutti 

Venti anni dopo la Ifbe 
razione dal fascismo. una 
nuova comunita tra i no 
stri popoli e diventata ne 
ce«saria per la salvaeuar 
dia dolla pare ed il raffor 
7amrnfo drlla sirurr77a en 
ropea. nello spirifo di Ernt 
T'lhrlman e P^Imiro To 
cliatti. Mario Foschiani e 
Ri'dolf Breit«cb'id dei fra 
tf l l i Cervi p del'e sorelle 
Scholl f * f m i . in ' oue«to 
R rrnep'O fVlS rK>r l'fntero 
ponolo della rrnuhblica de 
mocratira fedf«ca 

ALBERT NORDEN 
membro dell'Vfficio 
politico e segretario 
del CC della SED 

II fallimento dei regimi prebellici su tutta la parte orien
tate del continente - Esercito sovietico e lotta di libera
zione-20 anni di camminoper costruire una nuova societd 

j 

Se VEuropa nel suo insieme 
fu il principale teatro di ope-
razioni della seconda guerra 
mondtale, il piu vasto campo 
di battaglia fu quella parte 
orientale del continente che si 
estende fra I'Elba e il Volga. 
Qui il conflitto era cominciato 
con I'attacco alia Polonia; Qui 
esso trovava anche il suo co-
ronamento nella gigantesca 
battaglia di Berlino. . 

Terre conte.se da secoli, quel
le dell'Europa orientale erano 
state il principale obiettivo 
del rinnovato Drang • nach 
osten di Hitler, che avrebbe 
voluto trovare nelle fertili pia-
nure ucrame le riserve grana-
rie dell'impero tedesco e nelle 
popolazioni slave i lavoratori 
schiavi dei signori di 'razza 
ariana. In queste stesse terre 
doveva invece maturare quel-
lo che sarebbe stato il frutto 
forse piu rivoluzionario della 
seconda guerra mondiale: la 
nascita di una nuova, un'* al-
tra > Europa, che avrebbe seel 
to, sull'esempio sovietico, una 
via di.sviluppo socialista. 

Dopo che fol discorso di Fuh 
ton. a pochi mesi dalla fine 
del fascismo, Churchill ebbe 
inventato la famosa immagine 
della * cortina di ferro *, nel
la mitologia della nuova iguer-
ra fredda > una delle imma-
gini piu diffuse in occidente, 
ma anche piu false, fu quella 
di un prezioso esperimento di 
democrazia borghese che in 
quei paesi sarebbe stato im-
pedito e troncato dall'arrivo 
degli eserciti sovietici. La sto
ria, in realta, quell'esperimen
to lo aveva gia fatto. Ma la 
sua conclusione era stata tra-
gica. 

Gli stati che erano esistiti 
nell'Europa orientale prebelli-
ca erano il prodotto del tratta
to di Versailles. Tanto la loro 
politica interna quanto la low 
posizimie internazionate erano 
state pesantemente condiziona-
te. politicamente ed economi-
camenle, proprio dalle grandi 
« democrazie > della bnrghesia 
occidentale — Francia e In-
ghilterra ~ che avevano fatto 
di tutta quella zona una loro 
sfera di influenza, un * cordo-
ne sanitaria *. destinato non 
tanto a contenere lo sconfitto 
espansionismo tedesco, quanto 
a isolare quella Russia rivo
luzionario. Ebbene che cosa 
avevano saputo fare di quei 
paesi? 

In Polonia. dopo pochi anni 
in cui quasi tutti i partiti. sal
vo il comunista. si succedette-
ro al potere con pesstmi risul
tati, il maresciallo Pdsud^ki 
i\taurd una dittatura: alia sua 
morte il potere renne eredita-
to dai t colonnelli», suni aiu 
tanti. che rtuscirnno solo a 
portare il paese impolente di 
fronte aU'assalto dt Hitler. In 
Ungheria una dittatura analo-

• ga, sostenuta dai grandi pro-
pnetari Jondiart. era stata tsti-
luila da Horlhy molto prima. 
La medesxma operazione tn Ro 
mama sard effettuata piu tar
di dal re Carol m persona, a 
sua volta spodestato nel '11 dal 
le t guardie di ferro ». che tan 
lo peso aieiano avuto anche 
nel suo regime. In Bulgaria un 
governo di tipo fascista si era 
impadTumlo del potere fin dal 
V)li. Monarchic torrolte e ana 
cront.stiche. regimi allrellanio 
impop-jlari, erano alia testa del 
la Jugoslavia e dell'.Albania. 
Xe.*suiio dei grandi problemi 
naztonali di quei paesi fu n-
solto. II peso crescente del ca-
pttale occidentale nelle loro 
economie tttccb talvolta Uielh 
semi colonialt. L'esperimento 
ebbe il suo tragico coronamen 
lo a Monaco, quando la Ceco-
slovacchia — il solo paese dove 
la democrazia borghese. pur 
con molti limiti e contraddizio 
m. polesse vantare risultati po 
stliri — ju consegnato a Hi 
tier da Francia e Inghilterra 

Fu dunque non solo sulle ro 
ume della guerra, ma sulle 
macerie pohtiche di questo si-
sterna, che nel 1915 commcib a 
sorgere ad est una nuova Eit 
ropa. Che la liberazione av-
venisse ad opera degli eserci
ti sovietici fu delerminante: 
proprio questo faltore dara ine-
vitabilmente la sua impronta 
a tutto lo sviluppo dell'espe-
rimento che dovtva eomincia-

re. Non solo da Berlino, ma da 
Praga, da Varsavia, da Vien
na, da Bucarest, da Budapest. 
dalla stessa Belgrado i nazisti 
erano stati cacciati dall'eser-
cito rosso. L'altro grande fat-
tore fu tuttavia la lotta anti
fascista dei popoli che ebbe 
gradazioni di intensita e ispi-
razioni politiche diverse (in 
Jugoslavia, guidata dai comu-
nisti, essa fu una grande guer
ra di popolo, che con le sue 
sole forze seppe liberare qua
si tutto il paese). ma ebbe an
che come fondo comune il ri-
pudio del sistema prebellico e 
I'aspirazione a dar vita a qual-
cosa di nuovo, un regime che 
fosse comunque antifascista, 
nazionale, democratico. 

Via via che si avvicinava il 
ventennio della vittoria su Hi
tler, i paesi socialisti dell'Eu
ropa occidentale hanno cele-
brato, a date ovviamente di
verse, anche i loro vent'anni. 
Adesso $ la volta della Ceco-
slovacchia, per cui Vanniver-
sario della liberazione coincide 
con quello stesso del trionfo 
antifascista, le truppe sovie-
tiche essendo entrate a Praga 
il 9 maggio 1945. Vent'anni non 
i un anniversario qualsiasi: £ 
la scadenza di un prima bilan-
cio storico. 

Non 6 stato un cammino fa
cile. La « guerra fredda », su-
bentrata tanto rapidamente al
ia guerra antifascista, ebbe per 
molto tempo come posta pro
prio quella nuova Europa che 
andava nascendo e che per 
quasi tutto il prima decennio 
della sua esistenza visse trin-
cerata attorno all'URSS. An-
cora durante tutti gli otto an
ni di presidenza Eisenhower 
negli Stati Uniti la dottrina 
ufficiale della politica ' ester a 
amertcana aveva avuto come 
obiettivo dichiarato (in prati-
ca, beninteso, le cose non po-
terono non andare diversamen-
te) la < liberazione > dei paesi 
dell'est europeo dal < dominio » 
comunista. 

Ma non fu facile nemmeno 
all'inlerno del c campo > socia
lista, che si era cosi formato. 
la costruzione di quel nuovo 
tipo di societa che i regimi co-
stituitisi in quei paesi si erano 
proposti. Ben presto ci trove-
remo di fronte a un altro an
niversario di rilievo: il decen
nio del XX congresso del PCUS. 
che si tenne nel febbraio del 
1956, I'anno della drammati-
ca svolla antistalinista. Fu un 
momento critico in cui si scon-
tarono gli errori gravi com-
messi negli anni precedents 
Nei giorni della rivolta unghe-
rese vi fu chi predtsse lo sfa-
celo dei nuovi regimi e la fi
ne del tenlalivo socialista. La 
prova fu invece superata ed 
ebbe, nel suo insieme, un ef-
fetto salutare. 

Non i il caso di rievocare 
ora, sia pure in modo sinteti-
co, la storia di questo venten
nio nelle sue diverse fasi: dai 
primi anni di tempestose rifor-
me sociali e politiche al brusco 
irrigidimento del '18, gli anni 
dello stalinismo e delta svolla. 
poi un decennio di nuovi ten-
tatiri di clue mnavazioni, ora 
brusehe, ora moderate, di ri-
pensamenti. di resistenza del 
vecrhio abito stalmista. di pro
blemi nuovi che affiorano men-
tre progredisce lindustria. si 
diffonde Vistruzione e si con 
soltdano nel tempo i rapporli 
di produzione socialisti. 

Quali i risultati di questi 
vent'anni? Un nuou tipo ri» 
societa e nato; sono stati estir-
palt le radici del fascismo pre
bellico. t veccht rapporti so
ciali, semifeudali nelle campa-
gne. capitalistici nelle citta. 
Per quanto lacuno<io e unila
teral. perche imperniato pr* 
valentemente sull'mcremento, 
a lappe piu o meno forzate. 
dell'induitna di base, un forte 
si iluppo economtco si e regi 
strato dappertutto. tamo che 
ognuno di quei paesi possiede 
oggi un potenziale produttiro 
diverse volte pui cospimo di j 
quello che aveva un tempo \si . 
culluro ha avuto diffusione di ' 
massa Sappiamo anche quali 
sono i limiti di quest'opera: il 
ritardo dell'agricollura, gli 
squilibri in altri settori della 
economia, ma sopraltulto la 
Untezza del trovari i modi # 

gli istituti di una democrazia 
socialista che corrisponda al 
carattere, sostanzialmente de
mocratico, della nuova so
cieta. 

Grazie a questo wiluppo. con 
le sue riuscite e con i suoi in-
successi, si £ manifestata in 
questi anni nei paesi dell'est 
socialista una crescente diver-
sificazione. che ha preso il po
sto dell'uniformita degli ultimi 
anni staliniani. 

Ogni paese ha una sua fisio-
nomia nazionale piu marcata. 
Alfieri di questo processo sono 
stati gli jugoslavi. Essi difese-
ro contro Stalin in una dura 
battaglia il diritto di seguire 
una propria via di progresso 
socialista, che aveva del resto 
la sua origine proprio nell'au-

tonomia della loro lotta eman-
cipatrice durante la guerra. Ma 
il solo fatto che quella via re-
stasse socialista. anche attra-
verso le difficolta di quello 
scontro, era una riconferma 
della vitalita della grande tra-
sformazione storica che si ope-
rava in quella parte dell'Eu
ropa. Oggi la singolarita della 
propria via £ difesa da tutti. 
Eppure, nonostante le diversi-
ta. quel cammino resta sostan
zialmente comune. 

L'evoluzione in corso nella 
Europa socialista viene com-
mentata da alcuni pubblicisti 
occidentali come una disgre-
gazione di quello che essi chia-
mano V* impero > sovietico. Ma 
proprio qui sta il punto: la nuo
va formazione politica sorta 

nell'Europa orientale non 6 mai 
stata un « iinpero > sovietico. 
E' stata ed e un grande fatto 
« europeo », la nascita di una 
societa nuova su quella che era 
stata la meta piu diseredata 
del continente. E' interessante 
vedere come la necessita di un 
contatto e di una collaborazio-
ne nuova con l'< altra * Euro
pa, VEuropa socialista, vada 
acquistando forza anche nella 
parte occidentale del continen
te, come dimostrano oggi cerli 
orienlamenti della diplomazia 
gollista. In realta, soltanto ri-
conoscendo il valore delle tra-
sformazioni avvenute in quella 
Europa, il nostro continente po-
tra trovare la sua unita. 

Giuseppe Boffa 

I vent'anni della nuova Cecoslovacchia 

COSI MONACO 
FU RISCATTATA 
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I I 9 maggio 1945 con Tingresso delle truppe 
sovietiche a Praga. accolte trionfalmente dalla 
popola7ione. si completava la liberazione della 
Cecoslovacchia dai nazisti. Praga stessa in 
quei giorni era insorta. cosi come aveva fatto 
alcuni mesi prima, all'approssimarsi dcllc 
truppe liberatnci. tutta la popolazione della 
Slovacchia. La lunga resiMtnza al fascismo 
trovava il suo coronamento Popolo crcosl'> 
vacco e Es»TCito rosso a' evar.n ri'cnttato I'orita 
di Monaco, quando la Ceco<.!ovarchia tradita 
era stata consognata a Hitler da ir.^lcsi e fran 
ccsi. e avevano ridato al paese la sua inc'ipen 
denza. Da allora e cominna'o il nuovo cam 
mino della Cecoslovacchia In vent'anni il paese 
e passato attraverso una profonda rivoluzione 
sociale che ha stabilito tanto nelle campa gne 
quanto nelle citta rapporti di produzione socia

listi. definitivamente garantiti dalla Costitu-
zione del I960. Sebbene fosse gia uno dei paesi 
economicamente piu sviluppati di Europa, la 
Cecoslovacchia ha dato un grande incremento 
alia sua industna: in questo processo si 6 inse
rt ta anche I'lndustrializzazione della Slovacchia. 
che era nmasta prima della guerra la zona 
arretrata. depressa. del paese. Con la sua forza 
economita la Cecuslovacchia ha potuto avere 
un ruolo di pnmo piano neU'aiutarc lo sviluppo 
degli altn paesi socialisti. nell'appoggiarc mi-
litarmcnte ed economicamente la lotta di molti 
popoli coloniali Oggi la Cecoslovacchia e alle 
prese con i problemi di un paese socialista 
sviluppato: per affrontarli e stata reeentemente 
v a rata una importante riforma dei sistemi d! 
p:anifica7ione e di direzione deU'ecopcmia. • 

Nelle foto: la popolazione di Praga fasttgjla 
la truppo Mvleticha il t maggto IMS. 

» * • 

file:///anscismo
file:///enti
file:///ivenza
file:///antaggi
http://conte.se

