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Due morti e oltre cinquanta feriti nella citta del la birra 

POLIZIOni RESPINTIA MILWAUKEE 
DAI DIFENSORI DEL GHETTO NEGRO 
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\ Cosi Newsweek ha descritto Whitney Young § 

RITRA 110 DI 

UN NEGRO 

CHE CREDE 

IN JOHNSON Whitney Young a colloquio con Johnson 

Whitney Young, dirigente della Na
tional Urban League e uno dei due 
ncKri cliiainati da Johnson a far parte 
p»-»p della cotnrnissione d'incluesta 
suite ribellioni nei ghetti. Ci sembra 
interessante. ai fini della compren-
sione di quanto otfgi sta accadendo 
negli Stati Uniti, pubblicare ampi stral-
ci del profilo di Young tracciato dal 
settimanale Newsweek nel maggio scor-
so E'. questo. il ritratto — compiaciu-
to ma non del tutto privo di una sot-
tile nota di disprezzo — di un rifor-
mista. tipsco esponente di quella bor-
ghesia negra che propugna l'« inte-
grazione » graduate e la collaborazione 
eon il € potere bianco » e crede nelle 
« trattative » piuttosto che nella lotta. 
E' anche contro la linea degli Whitney 
Young che si battono oggi le masse 
negre. 

E' il piu improbabile dei rivolu-
zionari negri. II suo stile e quello 
del laureato di Ivy, la sua taglia 
6 qttella di un atleta che si man-
tiene ancora vigoroso a 45 anni, la 
sua faccia e" regolare e anonima 
in ogni tratto, se si eccettuano i 
suoi occhi infossati e ardenti. Come 
direttore esecutivo della National 
Urban League, partecipa raramen-
te alle marce e non va mai a fare 
i picchetti, a tenere comizi agli 
angoli delle strode, o in prigione. 
II suo domicilio, piuttosto, e a Je
richo, lontano dal ghetto e, insie-
me, vicino ai centri nevralgici del 
potere. Nessun dirigente negro ri-
chiama su di se minor attenzione 
di Whitney Moore Young jr. e 
nessuno ha. negli ambienti del go-
verno e nelle sale dei consigli di 
amministrazione delle grandi impre-
se, dove tanto spesso si prendono 
le decisioni, una influenza pari alia 
sua. 

Young viene consultato da Presi
dent!. corteggiato da capitani d'in-
dustria e largamente condanna-
to come uno < zio Tom * dai 

militanti ncgri che nutrono un'an-
tica diffidenza verso i loro simili 
che spendono tanto tempo tra i 
bianchi. II dilemma non e ignoto a 
Young; anzi. gli si impone ogni mat-
Una, quando attraversa Harlem, per 
raggiungere, dalla sua casa situata 
nel quartiere in maggioranza bian
co di New Rochelle, il suo ufficio 
nel cuore di Manhattan. 

c Alt chiedo: > egli dice «debbo 
scendere, stamattina, e mettermi 
sulla 125ma strada a insultare i 
bianchi, per dimostrare che sono 
un duro? Oppure debbo andare in 
centra a parlare con un dirigente 
della General Motors di quei due-
mila posti per i disoccupati negri? ». 
La scelta. per lui. e abbastanza 
chiara. Andrei al centro. parlera con 
la General Motors, con la IBM o 
con la AT&T e se qualcuno bron-
tolera per questi suoi legami. al-
zera le spalle, < Gia, beh. si vede 
che questi un posto ce I'hanno». 

. . . /I bilancio del suo lavoro. e 
della Lega. Vanno scorso, e cosli-
tuito, secondo quanto si afferma, in 
40.000 nuovi posti per disoccupati, 
8.000 avanzamenti per i sottooccu-
pati e 8000 posti nei corsi di ad-
destramento. E, quel che e" ancora 
piu importante, in molle posizioni 
c pilota >, che hanno aperio ai ne
gri campi che prima erano riser-
vati « ai soli bianchi >. 

. . . Young sa dove andare. Ha 
costruito una rapida amicizia con 
Lyndon Johnson, quando questi era 
un solitario vicepresidente, e ades-
so gli telefona e lo incontra rego-
larmente, e mette la sua nota di 
esperto in calce ai programmi con-
tro la poverta o contro la crimina-
lita. Si muove con eguale disin-
voltura tra coloro che costituiscono 
I'elite del mondo degli affari, e li 
induce alle decisioni spronandoli. U-

sciandoli, adulandoli, spaventandoli, 
divertendoli e ossessionandoli. 

Ha scoperto che i « bigs z, accer-
chiati dalle voci dei militanti, spes
so radicali e non di rado violente, 
sono ansiosi di ascoltare un uomo 
che parla il loro stesso linguaggio. 
« Died anni fa * dice Young « aspet. 
tavamo di solito sei mesi prima di 
essere introdotti alia presenza del 
vice-vice-vice capo del personate». 
Ma oggi, gli uomini che stanno in 
vetta alia piramide — Thomas Wat
son della IBM. Henry Ford II della 
Ford. H. I. Romnes della AT&T, 
Edgar Kaiser delle Industrie Kai
ser — sono alia portata del tele-
fono di Young. « In ogni situazio-
ne > dice ancora Young. « mi chiedo 
in che modo sia possibile per me 
far si che il mio interlocutore si 
senta soddisfatto e remunerato — 
dopo aver agito come io volevo che 
agisse >. 

Non e'e vanita, preoccupazione, 
angolo della coscienza che Young 
non sfrutti. Egli si rivolge all'or-
goglio dell'uomo d'affari, gli pro-
mette in privato che potra sentirsi 
un < Mose bianco > se abbraccera 
la cause dei negri. c Se qualche 
bianco ha difficoltta a pronunciare 
la parola "negro"» dice sempre 
Young. « non mi giuoco certo tutto 
per questa sua incapacity, non ri-
schio di perdere magari 200 posti 
per la... gente di colore >. Cost, 
mentre gli attivisti organizzano i 
picchetlt. Young utilizza t fatti per 
tracciare una apocalittica visione 
del futuro — un giorno non molto 
lontano nel quale i negri saranno 
la maggioranza assoluta in died 
delle undid maggiori citta degli 
Stati Uniti. < La base dei contri-
buenti si restringe. II mercato d» 
consumo non ha una sufficiente ca
pacity d'acquisto. Le percentuali 

della crimiiuilila salgono e salgono 
anche i costi dell'assistenza. Hi-
schiamo di trovarci un giorno coil 
Cassius Clay sindaco di Houston... i>. 
La medicinu preventiva consigliata 
da Young e costosa: i ghetti deb-
bono essere dispers'i; il debilitante 
passato dei negri deve essere su-
perato con programmi privati e pub-
blici 

Ma I'alternativa sarebbe ancora 
piu costosa. « Gli affari non posso-
no procedere in una citta tutta ne
gro. in un clima di tension? c di 
odio» sottolinea Young, «O aiutia-
mo i negri a diventare cittadini co-
struttivi e produttivi — o essi di-
venteranno dipendenti distruttivi ». 

. . . L'astuta concezione del pote
re di Whitney Young si basa sulla 
convinzione die il progresso si con-
quista con sicurezza solo a grado a 
grado, all'interno del Sistema — e 
con I'assenso del Sistema. « Si pud 
fare un "caso" della decadenza mo
rale dell'America bianca » egli dice, 
« ma non si puo formulare Un pro-
gramma basandosi sulla prospetti-
va che essa crollera nel 1975 >. 
Young e perfettamente cosciente 
del fatto che egli deve i suoi sue-
cessi diplomatici, in buona misura, 
alia rivolta dei non c inlegrati » ne
gli anni 60: egli non si compiace 
della confusione che attualmente re
gno tra gli attivisti del movimento. 
Ma pensa che il suo ruolo sia quello 
di operare all'interno. di muoversi 
a seconda delle opportunita, di cor-
teggiare questo o quello quando cid 
rende. E' un intemerato ammirato-
re di Lyndon Johnson, e, anche se 
non lo fosse, non si unirebbe a co
loro che lo attaccano o a coloro che 
organizzano le marce della pace. 
Un Presidente, un deputato, un con-
sigliere delegato hanno il potere — 
i negri non lo hanno. Sta tutto qui. 
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Vittorio Vidali risponde alia lettera di un compagno 

I repubblicani spagnoli di fronte 
al «putsch» f ranchista del 1936 
La sollevazione militare non colse di sorpresa — I massicci aiuti di Hitler e Mussolini e il « non in-

tervento » anglo-francese — Gli intrighi reazionari e la resistenza popolare 

« Caro Vidali, 
• il colpo di Stato in Grecia, 

I t clamorose vicende del Sifar 
• le rivelazioni sull'intenzione 
di un colpo di Stato nel 1964 in 
Italia, mi spingono a farti al-
cune domande alle quali sono 
ticuro che lu risponderai. 

« Vorrei conoscere come i re
pubblicani spagnoli riuscirono 
• far fronte fin dall'inizio alia 
insurretione militare franchista. 

« Prevedevano essi I'attacco 
raazionario? Erano preparati 
per farvi fronte? Quali misu-
re presero per impedire quella 
"vittoria lamp©'* che i generali 
ribeili erano sicuri di conse-
guire in pochi giorni? ». 

A. C 

Ho Ticccuto questo lettera al-
C«ni 0:orm fa. U conlcnulo i se-
rio e chi senve i vn amxco e 
compagr.o al quale si deve r»-
tpondere. Ho pensalo che era gu 
sto ed utile rispondere pubWi 
camente perche in ogni cittd do
ve sono stato presente a una 
celebrazione del XXX anntrer-
tario deUa ribe'lione militare 
franchista c'i stato sempre qual
cuno che mi ha posto. in una 
forma o neWaltra. qveste do
mande. 

In pnmo luogo devo dire che 
nella ribellione militare fran 
chisla non c'i staia la sorpre 
3a. anche se molu si intestardh 
rano a dimostrare che la reazi* 
ne dormivo beatamente. In te 
condo luooo non i rero che tut 
ti i ntilitan erano daccordo con 
t piani della slcalta e del Ira-
dimenlo franchista. 

Infatti. aid nella prima set-
timana dopo il 18 di lualw 30 
su 34 consoli inolesi in Spagna 
comunicarano al Govemo di Sua 
ttaestd che la vittoria era as-
•inrra'a alle arwi repubbheane. 

L'ambasciatore tedesco a Ma
drid. aid il 25 IUQIIO, telegrafa-
va al Fuhrer. a Hitler, che sen-
za un intervenlo massiccw de
gli eserciti itahano e tedesco 
la vittoria repubblicana era scon-
tata. 

Ci JU I'tntervento masstccio, 
per terra, mare ed aria, male-
rtale e tecnico dell'Asse. Ci fa 
ti contributo poderoso. direi deci
sive della politico di non inter-
vento delle potenze occidentalu 

Ma il popolo spagnolo DOteva 
vincere nei pnmi mesi. Riusd a 
mantenere hi posizioni piii soli-
de. Resistette per 1000 giorni. E 
se /u rinfo cid /u dovuto prin-
cipalmenle ad un tradimento, 
quello del ColonneUo Casado e di 
coloro che lo appoggiarono. 

La reazione spagnola con alia 
testa la casta militare afneam-
sta areva oateagialo con com-
plotti c ir.trighi la Repubblica 
sorta da un plebiscito popolare 
pacifico. Malgrado la neutrali'd. 
beneroienza. tndifferenza. appoy-
qio di alcuni govemanti e *\ir-
Vcolarmente dun Presidente del 
la Repubblica che credevo poco 
nel popolo. la reazione non riusci 
a prevalere, anche se affogd nel 
sangue la insurrezione nroletaria 
democratica delTottobre 1934 e 
dettd legge durante due lunghi 
anni di terrore (bienmo neTro). 

II 16 febbrato 1936 la maggio
ranza degli eletton diede ii vo-
to al fronte popolare, libero i 
30.000 prigionien pohfici. cred le 
condizioni per un oorerno chi 
arrebbe doruto risolrere i pro 
blemi fondamenlah della Spjgva 
democratica: la nforma aararia 
industnale, il riconoscimento dei 
diritti delle nazionalitd oppresse. 
della scuola. ecc. 

Dal febbraio 1936 al luglio de-
lo stesso anno, la reazione che 
acera lavorato sin dalla prima 
vittoria repubblicana intensified i 
suoi sforzi. Lavord per dtsgre-

garc lo Stato. per Jomentare la 
indisciplma, per dare una menla-
hid antirepubbticana all'esercito. 
per seminare la ditisione nel mo
vimento operaio e democrattco. 
per demoralizzare la popolazione 
con scandalt. corruztonu mtrighi. 
truffe ed il terrorismo. Perb le 
forze piu attire del fronte po
polare. comunisii. sociahsti. re
pubblicani di sinistra, ecc. non 
si lasciarono ingannare. Sui gior-
nali. nelle Cortes, nei comizi po
litic! e nelle riumoni smdacaii, 
davanti alle fabbriche. nelle as 
semblee contadme, negli ango
li delle strode, nelle piazze, da
vanti alle caserme incessantemen-
te ci fu la denunda. 

Attenti! II nemico aggredisce 
la repubblica! I generali nbeui 
complotlano contro il popolo! La 
Repuhbhca e in pericolo! VogUo-
no abolire la Costituzione' Prezn-
rat en alia lotto! 

LaroratoTi! Contadmi! Stw1cn-
ti! Democratici tutti! Catalani. 
Baschi. uomini c donne di Gali-
zin! All'erta contro il Semico 
del popolo. della Repubblica. 
delle rostre rivendicazwni na-
zionali! 

Uffidali. soldati deU'esercito! 
Siate fedeli al giuramento fatto 
di difendere la Repubblica e la 
sua Costituzione! 

Cosi fu. Ogni giorno. ogni ora. 
ogni minuto. Furono mesi di mo-
bilitazione intensa. di febbre de
mocratica e antifa%?ista E quan
do I'ordine della ribellione arri-
ro. Madrid Rarcellana, Valencia. 
Albacclc. Cartagena. Pamplfr 
no S Seha<tiavo Bilbao, ^rir-
tandcr. Gijon. Malaga e altre 
ctta in poche ore riuscirono a 
disarmare ed imprxdonare t ri-
beni. 

E* rero, tn altre cittd rinse 
la reazione perche riusd. con fe-
roda inaudita. a fucilare uffi
dali. soldati e capi politici e 
smdacdisti. Ma la gran parte del
la Spagna repubblicana rimat* 

nelle mani delle forze locali e 
del popolo e soltanto Vintervento 
nazista e fascista. appoggiato so-
ltdamente dal non intervenlo del 
mondo capilalista occidentale. 
permtsero al franchismo di wire 
re con superiorita enorme di 
mezzi. e con il tradimento. una 
guerra popolare ermca che se 
vinta avrebbe probabilmente cn-
lato la 11 guerra mondiale. ap-
profondito ed accelcrato la cnsi 
dei gorerni fascisti e cambiato 
il corso della storia. 

Ma la lezione nmane e vale 
per tutti: dgilanza costante con
tro i nemid della repubblica 
democratica. denuncia permanen-
te delle loro trame e conaiure. 
legame con le masse e le loro 
lotte. contain continui e fratemi 
con i soldati ed ufficiali del-
I'esercdo per frustrare ogni ten-
laliro milnarirla di coril'.a.f ami
dol! r.elle alte sfere e che so-
anano arrer.lure franchiste o are-
che. che rimanoono i nostalgici 
del passato, disposti ad imitare 
o a serene chmnque sta pur di 
impadronirsi del potere per in-
staurare la liranma, 

Comprendo che ho divagato un 
poco. Ma ho parlato di esperien-
ze vissute personalmente con un 
combattente che non i piu. con 
Fernando de Rosa, cadulo erot-
camente sul fronte di Madrid co
me comandante del battaglione 
della Gwrentu Sodalislo * Otto-
bre ». 

La reazume sx vmce con to v4-
gilanza. con Vunita di tutti i cen 
democratid. pronti a rispondere 
in qualsiasi momento e con qua-
lunque mezzo pur di far fallire 
complotti e conseauire ed assicu-
rare lo sriluppo padfico della de-
mocrazia che & condizione per 
contribute al consolidamento del
ta pace. 

Ondata 

di arresti 

nelle isole 

Comore 

Vittorio Vidali 

NAIROBI. 31 
L" ammiiistrarone colomale 

francese delle tso'e Comore. nel-
I'Oceano Indiano al largo del-
I'Africa oriental ha arrestato 
c:rca 1.500 ab.tjnti al fine di sof-
focare il mov:monto TK):penden 
Usi3 i-olano Lo ha ^fTe-ma'o 
Abd;iJ Rahman Mohamrr.ei. lea
der del comitato cen:rale de! n » 
vimento di l;beraz:nrie nazKnale 
per !e i*o!e Comore. 

Mohammed sostiene noltre che 
46 iscritti al SJO movimento so
no stati arrestati ed hanno la 
proibizione di avere contatti con 
estranei. 

L'uomo pohtico. che sta nsi-
tando in Africa orientale le se-
zionj locali del Movimento di li
bera zione delle Comore. conta 
di avere colloqui con esponenti 
dei mattgion partiti po'.itici in 
Tanzania ed Uganda. 

til dormnio coloniale francese — 
ha detto — e stato disastroso per 
il nostra popo'o. Neali ultimi 125 
anni. i francesi non hanno co
struito n6 scuole ne ospedah e 
ancora non abbiamo ne semzi 
sanitari ne l'elettricitiL Tutto 
quello che hanno costruito sono 
prigioni per tenerci sotto il loro 
giooo>. 

Incident! in Florida, Ore
gon, Ohio, Kansas - II 
sindaco di Detroit: «Noi 
abbiamo un Congresso 
estremamente reaziona-
rio» - Critiche al govemo 

Nostro servizio 
MILWAUKKK. 31. 

K' ancora il nord industrialo 
ad essere scosso dalla rivolta 
dei negri americani. A Milwau
kee. la capitate della birra, nel 
Wisconsin, un poli/iotto e sta
to ucciso e cloclici sono stati fe
riti in uno scontro con un com
mando di negri armatt. Anche 
una donna e morta — cinquan-
tatre, per ora. i feriti, tra cui 
numerosi raz/isti bianchi. La 
Cuardia nazionale e mobilita-
ta, nel ghetto si prepara l'au 
todifesa. 

Intense consultazioni sono in 
atto tra il sindaco, Henry Ma
yer. e il fiovernatore Warren 
P. Knowles. Gli uomini della 
Ouardia nazionale pronti a in-
tervenire contro i negri sono 
mille e seiccnto. E^si sono in 
stato di all'erta anche nel south 
side, un quartiere interamente 
bianco nel quale, pero. sono 
apparsi i franclii tiratori ne
gri. Milwaukee, oltre a essere 
importante per le sue fabbri
che di birra. e una citta faino-
sa per la coltivazione dei tuli-
pani. Viene infatti chiamata an
che « I'Olanda di America >. Ha 
una popolazione di oltre sctte-
centomila abitanti. dei quali 
circa novantaniila negri, co-
stretti in un ghetto che si al-
lunga dal centro della citta al 
iresf .side. 

Centottanta. secondo un co-
municato della polizia. sono gli 
arresti. Verso Talba si e abbat-
tuto sulla citta un violenlo tem-
porale che ha portato a una re-
Iativa cessazione delle ostilita. 
Tuttavia un gruppo di poliziot-
ti che. approfittando del mal-
tempo. cercavano di cntrare 
nel ghetto, sono stati accolti 
da un tale fuoco di fucileria 
che per molte ore non hanno 
potuto abbandonare i provvi-
sori ripari. dietro ai quali era-
no riusciti a nascondersi. 

Altri violenti scontri si sono 
verificati a Riviera Beach, in 
Florida: a Portland. nell'Ore-
gon: a Cleveland. nell'Ohio; a 
Wichita, nel Kansas, dove e 
stato proclamato il coprifuoco; 
a Toledo, anche essa nell'Ohio. 
sono state convocate d'urgen-
za cinquecento guardie nazio-
nali; anche in un'altra loca
lity balneare assai nota della 
Florida. Palm Beach, si sono 
avuti scontri. 

A Rockford, nell'lllinois. po!i 
zia e vigili del fuoco sono stati 
posti in stato di allarme eonti-
nuto dopo due notti consecutive 
di disordini razziali durante i 
quali 44 persone sono state ar-
restate. 

Si e intanto riaccesa la pole-
mica tra repubblicani e demo
cratici. II governatore del Mi
chigan. Romney. in particola-
re. ha risposto alle accuse che 
gli erano state rivolte da John
son negli ultimi giorni. 

Romney. repubblicano. ha 
ammonito che la rivolta svol-
tasi nella citta dell'auto puo 
ripetersi. perche essa e stata 
stimolata non particolarmente 
dal comportamento delle auto-
rita locali («che pure — ha 
aggiunto — hanno qualche cri-
tica da accettare >) ma soprat-
tutto da una situazione nazio
nale. causata dal governo. 

II sindaco di Detroit. Cava-
nagh. democratico. ha reso di-
chiarazioni di tenore diverse 
nel corso di un'intervista tele-
visiva. Egli ha accusato il 
Congresso di indifferenza. che 
sarebbe la principale causa dei 
di*ordini razziali. In particola-
re Cavanaah ha dichiarato: 
* A mio awiso noi abbiamo un 
Congresso estremamente rea 
zionario >. 

A loro \ol ta . due dirigenti 
n* gri collabora7ionisti con Jo
hnson hanno rilasciato nuove 
dichiarazioni sui disordini e 
sulle iniziative del governo 
americano. Martin Luther Kinc 
ha detto che i disordini degli 
scorsi giorni < fanno piii danno 
ai negri che a chiunque altro >. 
* I negri finiscono col dare 
fi:ooo alle proprie ca.«e — ha 
agCiunto —: quando si guarda 
la IiMa dei feriti la mageio 
ranza ?ono negri >. Roy Wil 
kin;, dirtttore e?ecuti\o della 
A*.socia7ione nazionale per Io 
a\an7amento della gente di co
lore. ha dichiarato che la com 
missione spociale. di cui egli 
fa parte, creata da Johnson per 
1'mchiesta sui disordini razzia
li. * e pronta e decisa a svol 
gcre il suo compito >. 

Di ben di\er?o tenore la di-
chiarazione di Floyd Mckissick. 
fautore del Potere negro. Egli. 
parlando domenica a Spring
field. nel New Jersey, ha sta-
bilito un paragnne fra i disor 
dini attualmente scatenati dai 
negri e la rivoluzione america 
na: Mckissick ha detto che € i 
negri do\Tebbero sentirsi or-
gogliosi di fomentare disordini 
nelle citta come lo furono i 
bianchi della rivoluzione ame-
ricana ». 

Samuel Evergood 

La morte di Al fr ied Krupp 

Estinta la dinastia che 
form i cannoni per 

tutte le guerre tedesche 
Lo scomparso magnate era tomato alia testa del suo colossale impero 
nel 1951, quando gli americani lo liberarono dal carcere - Tre mesi fa, 
per difficolta finanziarie, aveva dovuto accettare la trasformazione della 
«azienda familiare» in societa anonima controllata dalla banca tedesca 

" jpaw« «twr 

Alfried Krupp, secondo da destra, tra i suoi fratelli Harald e Berthold, ad una cerlmonia 
della dinastia dei cannoni 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 31. 

Alfried Krupp von Bohlen 
und Halbach, un tempo uno 
degli uomini piii potenti della 
grande industria tedesca. con-
dannato a Norimberga per cri-
mini di guerra. e morto ieri 
sera nella sua villa di Essen. 
Tra due settimane avrebbe 
compiuto sessant'anni. Lascia 
un figlio di 29 anni piii portato 
alia vita di play boy di alto 
bordo che a quella di severo 
dirigente industriale. 

Su tutte le decine di aziende 
Krupp sono state issate le ban-
diere a lutto, ma se il cuore 
del penullimo rampallo della 
stirpe ha cessato di battere 
ieri sera, la sua vera fine risale 
al marzo scorso quando i piii 
forti gruppi del capitale finan 
ziario tedesco occidentale deci-
sero di prendere sotto tutela la 
sua impresa, la tFried Krupp* 
che sino ad allora aveva man-
tenuto il carattere di impresa 
familiare con un unico pro 
prietario. 

Approfittando delle transito 
rie difficolta finanziarie nelle 
quali il colosso era venuto a 
trovarsi, il ministro socialde 
mocratrico dell'Economia prof. 
Karl Schiller, in accordo con 
le banche interessate, gli con-
cesse a name del governo una 
garanzia di credilo. fino al 31 
dicembre 19f>8. di trecento mi-
lioni di marchi (oltre 4ft miliardi 
di lire). Sull'esempio di Schiller. 
un'altra garanzia di credito 
per 150 milioni di marchi fu 
messa a disvosizinne dal no 
verno reqionalp della Nord Re-
nania Westfalia. diretta pure 
dai sncialdemocratici. 

Sinistra 
fama 

Non era la prima volta che 
un governo tedesco teriiia in 
soccorso di Krupp. < Lo Stato 
ed il suo forgiatore di armi — 
ricordb De Spiegel — sono 
sempre stati buoni amici. 
Quando Krupp. dopo la guerra 
alia Francia del J.S70 71. sj svi 
luppb troppo in fretta sull'on 
da del successo e fini m imba 
razzt finanziari, un ordine im 
periale gli assicuro un prestito 
della banca di Stato prussiana 
di 40 milioni di marchi. Durante 
I'occupazione della Ruhr, dopo 
la prima guerra mondiale. 
quando nelle acciaierie di Es
sen i lavoratori in rivolta veni-
vano fucilati dai francesi. il 
governo del Reich mantenne in 
vita Yimpresa con 300 milioni 
di marchi di aiuti ed inden 
nizzi v 

Questa volta pero i rapporti 
di forza all'interno del mondo 
dei monopoh tedesco wcidcri-
tali erano d'wersi e Alfried 
Krupp von Bohlen und Hnlbach 
ottenne si garanzie di credi'i, 
cine prestiti dallo Stato. ma fu 
anche costretto ad accettare 
condizioni che in pralica In po-
sera alia merce degli uomini 
delle banche. Nell'accordo con-
cluso sotto le regia di Schiller, 
la Krupp dovette tra Valtro as-
sumere Vimpegno a trasfor-
marsi entro il 31 dicembre 1968 
in una societa per azioni ed a 
provvedere alia nomina di un 
consiglio di amministrazione 
con compiti di sorveglianza. II 
consiglio comprende tra gli al
tri uomini come Hermann Josef 
Abs, capo della Banca tedesca. 
generalmente ritenulo il piii 
potente oltre che il piu abile 
dei finanzieri tedesco-occiden-
tali. 

Sino al marzo scorso, come 
detto, la Krupp era stata una 

azienda di esclusiva proprieta 
familiare e nei suoi 150 anni 
di vita aveva acquistato una 
sinistra fama. Basti qui ricor-
dare tre date della storia della 
casata. 

1870-71. guerra con la Fran
cia. A Sedan entrano in azione 
i cannoni in acciaio fuso della 
Krupp. al posto dei tradizionali 
cannoni di bronzo. 11 prima 
esemplare era stato presentato 
per la prima volta alia grar 
de esposizione di Londra del 
1851. Nel ISS7 il produttore ne 
avra gia venduti 24.567 esem-
plari a 21 paesi di tutto il 
mondo. 

1914-18, prima guerra mon
diale. L'ultimo crede del can-
none di Sedan, la «Grosse 
Bertha». cosi chiamato dal 
nome della moglie del pro-
prietario dell'azienda, marti-
rizza Parigi. 

1939-45, seconda guerra mon 
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Alfried Krupp 

diale. Si afferma il piii po
tente rampollo della serie. il 
t Gmsse Gustav ». Alfried 
Krupp. I'er titolare del giqan-
te morto ieri. fiqho di Gtittar. 
r.el gmqno 1UV2 si reca ap-
pontnmente in aereo da Essen 
a Sebastopoli. per « ammirar-
ne * Vefficacia suite posizioni 
sorieliche. Buona parte della 
sua maestranza tedesca com 
batteva sui vari Jronlt, ma de
cine di miglmia di lavorato
ri forzati, rastrellati in tut
ta I'Europa. erano impiegati 
nelle fabbriche Krupp per a-
limentare la macchina belli-
ca nazista. 

Per aver sfruttato a morte 
questi schiari e per Yappog-
gio da lui fornito al nazismo. 
Alfried Krupp von Bohlen und 
Halbach venne condannato it 
30 giugno 1948 dal tribunale 
internazionale di Norimberga 
a 12 anni di carcere ed alia 
spartizione delle sue aziende. 
Anche suo padre Gustav, dopo 
la prima guerra mondiale, a-
veva dovuto acontare qualche 

scttimana di prigione. Piu 
sfortunato, il figlio vi rimase 
per tre anni. Venue liberato 
dagli americani il 4 febbraio 
1951. Ln guerra fredda era ca-
minciata ed un uomn come 
Alfried Krupp poteva di nunm 
essere utile. 

V impero 
ricostituito 

L'ex criminalc di guerra si 
impegnb genericamente a non 
produrre armi e si pose due 
obiettivi: riprendere nelle sue 
mani le redini delle aziende 
sino allora abbandanate a se 
stcsse ed eludere la disnosi-
zione alleata che ne imjvme-
ra la spartizione. Nel 1953. 
per portare a compimento 
questo compito. assunse il ca
po di una societa di assicu-
razioni di Amburgo. Berthold 
Beitz, e lo nominb direttorc 
generate con pieni poteri. 

Non passo molto tempo e 
I'impero Krupp era nuova-
mente costituito: alia fine del 
19f>5 nelle decine di aziende 
Krupp lavoravano di nuovo ol
tre centomila persone. II ca 
postipite aveva cominciatn, 
nel 1811, con quattro operai. 
Nei momenti di punta, duran 
te le due guerre mondiali. i 
dipendenti si erano aggirati 
intomo ai duecentomila. Quan
do Alfried era uscito di pri
gione. nel 1951. si erano ridot 
ti a 13.000. II volume di af
fari. nel 1905. copr't la cifrn 
di fi.27 miliardi di marclii <po 
co meno di mille miliardi di 
lire). La gamma dei prodotti 
Krupp va dalle protest den-
tarie alle pctroliere. dai sn-
lami in scatnla alle case pre
fabricate. dai camion anli 
impianti complcti per I'indu-
stria chimica. 

IM Krupp r sempre la 
Krupp. Se per il momento non 
prnduceva piu cannoni. sotto 
marini e carri armati. il ai-
gante si trovn perb impegna 
to in una avrenturosa politi
co neocolonialista. Capitali del
ta Krupp furnno tra Valtro in 
vatiti in Angola e nella Spn 
gna. in Brasile e nel Porto 
aallo, m Sud Africa e nella 
Corea del Sud, fino a Formo
sa. Nel 19CA f,5 la e Fried 
Krupp > lento persino di r\-
mettere piede in Polonia (un 
suo stabilimento era stato im-
piantato durante la guerra nel 
campo di stermmio di Ausch
witz) ed in Ungheria, al punk) 
che un giornale italiano non 
ebbe pudore a scrivere: < l\ 
capitalismo lornera in due 
paesi relti da venli anni da 
gorerni comunistt: proprio il 

| tero capitalismo tedesco. 
j quello di Krupp ». 
i In rcalta Krupp non pene-

tro r.c m Polonia i:c m Ln-
gnena, ma, in seguito alia 
crisi della Ruhr e per aver 
compiuto passi piu lunghi del
ta gamba si trord alia mer
ce dei banchieri e dei finan
zieri. 

II destino ha concesso al
ia fine ad Alfried Krupp von 
Bohlen und Halbach di non 
assistere al totale declino del
la sua potenza. E' morto pri
ma che altri uomini, piu de-
cisi e piii spietati di lui, pren-
dessero definitivamente nelle 
loro mani le redini del colos
so, lasciando all'ez impero fa-
mliiare Krupp soltanto il si
nistra nome a garanzia della 
quahta dei prodotti. 

Romolo Caecavalo 
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