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Bilancio negativo della 

legislature! di centro-sinistra 

Scuola: i nodi 
che non sono 
stati sciolti 

Prolungamento dell'obbligo e riforma della 
istruzione secondaria superiore: due pro
blem! aperti — «Pieno tempo» e diritto 
alio studio — La questione dell'Universita 

La fase della vita scolasti-
ca italiana che si svolge at-
torno agli esami e giunta al 
suo punto culminante: agli 
esami di maturita e di abili-
tazione, che persino Gui cri-
tica nelle sue interviste esti-
ve, quasi che il ministro non 
fosse proprio lui, e non di-
pendesse dal suo governo 
porre fine all'inutile kermes-
se settembrina. Del resto, 
non e lo stesso Gui a di-
chiarare che la riforma del
la secondaria superiore non 
si fa perch6 le « forze poli-
tiche » non si mettono d'ac-
cordo? Non fa parte anche 
lui di queste forze politiche? 

Ne fa parte con ampi po-
teri, e puo vantare successi 
important!, poiche e sua la 
linea che ha caratterizzato 
l'attivita del governo in que-
sta che doveva essere la le
gislature della scuola e ci ha 
dato soltanto alcuni ammo-
dernamenti la dove — nella 
edilizia, nei finanziamenti e 
nelle leggi universitarie — 
soprassedere non era piii 
possibile di fronte alia pres-
sione oggettiva del movimen-
to nella scuola e nel paese 
e delle esigenze d'immedia-
to sviluppo. 

La Icgislatura si chiude 
con una serie di nodi non 
sciolti, che impacciano ogni 
ulteriore progresso della 
istruzione. L'obbligo, che da 
ogni parte, anche in settori 
importanti del mondo catto-
lico, si chiede di elevare a 
sedici anni, non e realizzato 
ne neH'elementare ne tanto 
meno nella media, ne a Sud 
nd a Nord, innanzitutto per-
chd la scuola non e gratuita. 
Ed escono dalla scuola del
l'obbligo, i fortunati che la 
hanno terminata, privi di 
una preparazione che con-
senta di continuare gli studi 
senza drammi. 

La secondaria superiore 
non ha subito neanche i so-
liti ritocchi. Si discute sul-
le due sole soluzioni degne 
d'essere prese in considera-
izone: una scuola unitaria 
succcssiva all'obbligo o la 
bipartizione in un settore li-
ceale ed uno tecnico-profes-
sionale ambedue aperti ver
so gli sbocchi univcrsitari. 
Ma il dibattito si forma sul-
le soglie degli uffici scuola 
della DC e del PSU, in at-
tesa del compromesso al li-
vello piu basso, come nel ca-
so da manuale della scuola 
materna. Intanto resta in vi
ta e i dorotei vogliono ren-
dere eterna quell' infamia 
che e. l'istituto magistrate, 
caro all'anima clericale del
la DC e fucina di maestre 
impreparate e candidate per 
1 nove decimi alia disoccu-
pazione permanente. 

Ancora una volta e la ri
forma che non si vuole, ma 
restano aperti ancora molti 
punti sui quali non e detto 
che con la lotta gli stessi al-
leati della DC, purche lo vo-
gliano e purche sappiano ri-
trovare l'unita a sinistra che 
nel passato fu vittoriosa in 
tante battaglie, non possano 
avere la meglio. 

I comunisti hanno presen-
tato propostc organiche per 
molti settori decisivi — dal
la scuola materna alia pre
parazione ed assunzione de
gli insegnanti e al loro sta-
to giuridico, dall'Universita 
alia ricerca scientifica — e 
stanno elaborando propostc 
per la scuola a pieno tempo 
e per la riforma della se
condaria superiore. Non le 
presentano come ultimative 
ma solo come punti di rife-
rimento per un dibattito del
la sinistra, ma anche come 
una risposta concreta a pro-
blemi reali: occonre il pieno 
tempo in tutta la scuola, per 
insegnanti e allicvi, se si 
vuole che la scuola renda, e 
se si vuole che 1'Universita 
funzioni come centro di ri
cerca, di preparazione cultu-
rale e professional insieme, 
bisogna organizzarla sulla 
base del tempo pieno per 
tutti, della struttura genera-
lizzata per dipartimento e 
del diritto alio studio assicu-
rato ad ognuno. E bisogna, 
mentre si affrontano i pro-
blemi dell'Universita di mas-
sa, invertire la tendenza a 
cedere agli USA, con il ti-
pico comportamento dei 
paesi coloniali, il diritto al
ia ricerca esportando in 
America i nostri ricercatori; 
e questo vuol dire fare del
l'Universita il centro c la 
base della ricerca scientific 
CO-tccnica. 

S bisogna riconsidcrare il 

ruolo della scuola nello svi
luppo del paese. II settore 
professionale rappresenta il 
problema tipico. I program-
mi governativi gli assegnano 
la funzione di preparare una 
quantita irrisoria di mano 
dopera a buon mercato, 
mentre alia parte maggiore 
provvederanno le c iniziative 
private », che vuol dire i pa
droni e centinaia di migliaia 
di giovani restano esclusi da 
ogni preparazione. 

L'unica possibility di ri
forma democratica delle 
strutture scolastiche sta nel
la riconsiderazione delle esi-
genze di sviluppo delPistru-
zione e dello sviluppo econo-
mico nella direzione opposta 
a quella della programma-
zione dei monopoli e del 
centro-sinistra. In questi ter
mini il discorso unitario del
la sinistra e possibile, ed e 
necessario, in questo scorcio 
di legislazione e nell'imme-
diato futuro. A meno che 
non si voglia darla vinta a 
Gui e ai dorotei. Ma allora 
senza scusanti, e soprattut-
to senza vantare inesistenti 
benemerenze a copertura 
delle rinunce. 

Giorgio Bini 

America 

dalla schiavitu 

al Black Pgwer 

Sotto la spinta delle incerte sorti della 
guerra civile nacque il famoso Pro
clama dell'Emancipazione - 178.000 
volontari negri nell'esercito nordista 
L'atteggiamento dei capitalisti del nord 
nel periodo della «Reconstruction»: 
strumentalizzare le misure a f avore dei 
negri per far prevalere soltanto i 
propri interessi politici ed economici 

V1AGGIO IN EUROPA ALL/INTER 
!NO DELLA CRISI ATLANTICA 

Le tre paure della 

Oermania di Bonn 
Crisi economica, corsa ai mercati delPEst, rap-
porti URSS-USA sono i temi che dominano la 
vita politica della Germania Federale - La storia 
ha punito i gruppi dirigenti tedesco-occidentali 

Dal nostro inviato 
BONN, 19 

Tre paure, legate Vuna al-
I'altra, dominano la vita po
litica della Germania di 
Bonn: la paura della crisi 
economica, la paura di perdc-
re la corsa ai mercati dello 
Est, la paura di fare le spe.se 
dei rapporti Vnione Sovietica-
Stati Uniti sia che evolvano 
nel senso di un accordo sulla 
Europa sia che vadano inve-
ce verso un inasprimento e 
uno scontro. 

La prima paura — quella 
della crisi economica — e nuo-
va; le altre due hanno sem-
pre costituito il sottofondo 
della politica di Bonn. Un sot
tofondo non espresso finche 
c'e stato Adenauer e durante 
il breve interregno di Erhard: 
visibilissimo. invece, oggi che 
un nuovo gruppo e andato al 
poiere per effetto del costi-
tuirsi della « grande coalizio-
ne» democristiano socialde-
mocratica. 

Le tre paure, abbiamo det
to. sono legate Vuna all'altra. 
Cerchiamo di vedere perche 
L'espressione di moda. qui, 
e recessione. La realta. pero, 
e un po' meno eufemistica. 
La Germania di Bonn 6 il 

PER LINCOLN L'UNICA S0LUZI0NE 
ERA LA SEPARAZIONE RAZZIALE 

«II mio obiettivo fondamen-
tale. in questa lotta, e quello 
di salvare 1'Unione, non di 
salvare o distruggere la schia
vitu. Se mi si offrisse la pos
sibilita di salvare 1'Unione 
senza liberare un solo schia-
vo, la accetterei: e se mi si 
offrisse la possibilita di farlo 
Iiberando alcuni schiavi e 
abbandonando gli altri alia 
loro sorte. l'accetterei ugual-
mente >. 

cLa vostra razza soffre 
grandemente per la presen-
za dei suoi componenti tra 
di noi: mentre la nostra sof
fre per la vostra presenza. 
Ammesso questo. ci viene for-
nita la ragione per la quale 
dovremmo essere separati >. 

Sono. queste, due frasi pro-
nunciate pubblicamente da 
Abramo Lincoln nell'agosto 
del 1862, ad oltre un anno 
dall'inizio della guerra civi
le. Sono due dichiarazioni 
molto importanti e molto uti-
li per chi voglia analizzare 
le radici del problema negro, 
quale ancora oggi si presen-
ta. piu drammatico che mai, 
negli Stati Uniti. Con la pri
ma. Lincoln csprimeva chia-
ramente. in una intervista al 
Neto York Tribune. la sua 
volonta di risolvere le crisi 
della nazione americana sul
la pelle dei negri: con la se-
conda. pronunciata nel corso 
di un incontro con un gruppo 
di rappresentanti negri. alia 
Casa Bianca. egli offriva. ri-
prendendo il filone inaugura-
to da Jefferson, una base alia 
tcoria della segregazione e 
srmbrava anticipare la famo-
sa sentenza con la quale la 
Corte Suprema. nel 1896. do
veva fissare la regola « sepa
rati ma uguali >. 

Naturalmente. la posizionc 
di Lincoln era tutt'altro che 
facile, nella tempesta della 
guerra civile. II Presidente 
cercava di far da mediatore 
tra la spinta dei capitalisti del 
Nord. che ormai intendeva-
no approfittare dello scon
tro per mettere in ginocchio 
il Sud e « colonizzarlo ». e gli 
interessi dei gruppi dominan-
ti del Sud. cioe dri piantato-
ri. il cui unico «capitate» 
erano gli schiavi. In questa 
mediazione. owiamente. non 
e'era posto per gli interessi 
dei negri. Fin da allora. in-
fatti, cominciava a profilarsi 
una precisa verita: per cin-
tegraret i negri. la socirta 
americana avrebbe do\mto ri 
strutturarsi da cima a fondo. 
E questo non lo voleva nessu 
no dei gnrppi al potere. Gli 
stessi abolizionisti piu avan-
zati postulavano la libera-
zione degli schiavi. ma non 
si chiedevano nemmeno quale 
sarebbe stata la sorte dei ne
gri dopo 1'emancipazione Wil 
Ham Lloyd Garrison, ad esem-
pio. finita la guerra civile ri-
tenne « estinto » il problema 
c si dedied ad altre campa-

gno — contro lo alcoolismo o 
per il voto alle donne. Ap-
punto per questo, come scris-
se Wendell Phillips, l'emanci-
pazione. quando giunse, < li
bera gli schiavi. ma trascuro 
completamente i negri >. 

L'ordine 
annullato 

D'altra parte, anche perso-
nalmente, Lincoln condivideva 
le convinzioni dei moderati 
del Nord. Era sinceramente 
antischiavista: nel 1854, nar-
rando la sua esperienza a 
contatto con un gruppo di 
schiavi su una nave, aveva 
nettamente bollato «la mo-
struosa ingiustizia della schia
vitu in se>. Tuttavia. pensa-
va che la emancipazione a-
vrebbe dovuto essere «gra-
duale > e c indolore *: per 
questo tenne piu e piu volte a 
riprovare pubblicamente l'im-
presa di John Brown che nel 
1R58 ad Harpers Ferry, ave
va assalito l'arsenale per im-
padronirsi delle armi e dare 
inizio alia insurrezione degli 
schiavi. Tipico segno della 
contraddizione nordista. la 
sorte di John Brown: erano 
state le truppe nordiste a 
catturarlo ed awiarlo al pa-
tibolo. ed ora erano le stesse 
truppe nordiste che. durante 
la guerra civile, adottavano 
come loro inno la canzone 
che i negri avevano creato 
in onore deH'uomo che si era 
sacrificato per loro. John 
Brotrn's body. 

InRne Lincoln era assoluta-
mente convinto della impossi-
bilita dei negri e dei bianchi 
di convivere insieme e della 

«fatale > superiorita della 
€ razza bianca ». Nel 1858. nel 
corso dei suoi celebri di-
battiti con il senatore Douglas. 
suo avversario. non fece mi-
stero di queste sue convin
zioni. Disse: « C'e un natura-
le disgusto ncll'animo di quasi 
tutti i bianchi all'idea di una 
amalgama indiscriminata del
le razze bianca e negra >. E 
specified ancora: c Dir6 che 
non sono e non sono mai stato 
favorevole all'eguaglianza po
litica e sociale delle razze 
bianca e negra. che non sono 
e non sono mai stato favo
revole ad accettare i negri 
come elettori, come giura-
ti o come impiegati stata-
li. ne a permettere loro di 
unirsi in matrimonio con i 
bianchi: aggiungo che vi c* 
tra le due razze una differen-
za fisica che secondo me im-
pedira una convivenza basa-
ta su concetti di eguaglianza 
sociale e politica. E dato che 
non possono coesistere su un 
piano di eguaglianza. una 
delle due assumera certa-
mente. finche durera la con
vivenza. la posizione di supe
riorita. ed io. come ogni al-
tro uomo. desidero che tale 
posizione di superiorita venga 
assegnata alia razza bianca >. 
Era un tipico discorso c ame-
ricano »: che si appellava al
ia « natura » e alia < esperien
za pratica » per dichiarare 
inevitabile il razzismo. 

Date queste premesse. non 
c'e da stupirsi che l'uomo tra-
mandato alia storia come «il 
Grande Emancipatore» esi-
tasse molto prima di procla-
mare l'abolizione della schia 
vitu. A oltre un anno dallo 
inizio della guerra civile. Lin
coln preparava ancora un 

progetto che prevedeva la 
graduate liberazione degli 
schiavi ad opera dei siugoli 
Stati, il risarcimento dei pro-
prietari con il contributo delle 
casse federali. e la deporta-
zione all'estero dei liberti. 
Quando il generale Hunter 
proclamd di sua iniziativa la 
emancipazione degli schiavi 
in Georgia, nella Florida e 
nella Carolina del Sud. rite-
nendo giustamente che que
sto avrebbe attirato verso i 
nordisti le simpatie delle mas
se negre, il Presidente annul-
15 immediatamente e con vee-
menza quest'ordine. 

Ma le incerte sorti della 
guerra spingevano i repubbli-
cani radicali a chiedere un 
gesto solenne che desse fi-
nalmente un respiro ideale al
ia causa dei nordisti e indu-
cesse i negri a schierarsi de-
cisamente dalla sua parte. 
Sotto questa spinta. Lincoln 
fu costietto a preparare il fa
moso Proclama dell'Emanci-
pazione, che fu emanato il 
primo gennaio 1863. II Procla
ma ebbe oertamente una eco 
enorme e rappresentd. alme-
no. una prima affermazione di 
principio. Ma. insieme. mise 
in evidenza le contraddizioni 
da cui nasceva: infatti. esso 
si applicava soltanto ai ter-
ritori ancora controllati dalle 
truppe sudiste. mentre esclu-
deva sia gli Stati schiavisti 
rimasti in seno all'Unione 
(Missouri. Kentucky. Mary
land e Del ware), sia i territo-
ri gik occupati dalle truppe 
nordiste. Dovevano trascorre-
re ancora due anni prima che 
venisse votato il 13° emen-
damento alia Costituzione che 
aboliva effettivamente la 
schiaritu in tutti gli Stati 

Uniti. Nel frattempo. molti 
comandanti nordisti seguiva-
no la regola di restituire ai 
padroni gli schiavi fuggiti. 

Del resto, lo stesso Lincoln 
non fece mistero del fatto che 
il Proclama dell'Emancipazio-
ne doveva essere considerato 
soprattutto una misura dctta-
ta da esigenze militari: e in 
questo senso effettivamente si 
puo dire che esso raggiunges-
se il suo scopo. perche final-
mente i negri del sud comin-
ciarono a guardare ai nordi
sti come ai liberatori. Prima 
della fine della guerra civile 
si contavano nell'esercito nor
dista 178.000 volontari negri e 
il bilancio dei caduti negri fu 
di 60.000 uomini. Inoltre Gran 
Bretagna e Francia che. 
preoccupate di perdere le for-
niture di cotone, esaminavr.no 
la possibilita di venire in aiu-
to dei sudisti. furono blocca-
te dalle dichiarazioni di prin
cipio contenute nel Proclama. 

Lincoln, intanto. approntava 
il suo progetto per la c Recon
struction >, cioe per la nam-
missione degli Stati secessio
nist! e la futura ricostituzio-
ne dell'Unione: questione che 
avrebbe rappresentato il ter-
reno fondamentale di scontro 
tra le varie tendenze politi
che e i diversi interessi ne
gli anni seguenti la guerra 
civile. In sostanza. Lincoln 
era favorevole a una larga 
amnistia. che escludesFe sol 
tanto i massimi dirigenti e 
comandanti della Confedera 
zione sudista. ed era incline 
a riammettere gli Stati sudi 
sti lasciando loro una notevo 
le autcnomia di decisioni cir 
ca il loro futuro. a condizio 
ne che almeno un decimo degli 
isciitti nelle liste elettorali 

Lettera del compagno Ranuccio Bianchi Sandinelli 

Vogliono mettere le mani sul 
patrimonio artistico italiano 

In relazione aU'articoJo dei 
compagno on. Francesco Loper-
fido c Buon governo delle merci 
e mai govemo deH'arte itaha 
na %. pubblicato dal nostro gior-
nale giovedi 14 settembre. sia-
mo lieti di pubblicare una let
tera del compagno prof. Ranuc
cio Bianchi Bandinelh che por
ta eJementi nuovi alle ragioni 
deU'opposizione della cultura 
italiana aU'abolirione della tas 
sa di esportazione per le opere 
d'arte verso il MEC che i sta 
ta approvata al Senato. in sede 
deliberante. con il voto contra-
no dei senatori comunisti. 

Caro Direttore. 
leogo su 1'UnitA Varticolo del-
Vonorevdle Loperfido a pro-

posito della prossima discus-
stone alia Camera sull'aboli-
zione deUa tassa di esportazio
ne suite opere d'arte aid appro
vata in Commissione al Senato 
in sede deliberante. Sono an-
ch'io — com« tutte le persone 
non cointeressate al commercio 
delle opere d'arte. ma interesia 
te alia difesa del patrimonio 
artistico e storico italiano — 
contrano aWapprocazione di 
questa leaoe, anche se sono con 
vinto che non tanto valaono le 
leggj quanto to spirito delle 
persone che debbono applicarle. 
Ed e per questo, piu che per 
la leaoe. che sono aUarmato. per 
chd considero questa solo la 
prima avvisaglia della intentio-
ne di metier le mani sul patri

monio artistico da parte di ben 
individuabili gruppi politici ed 
economici. Ma non di questo 
volevo scriverti. bensi richiama 
re aWattenzione deWamico Lo
perfido il fatto che Varticolo 13 
del ' Trattato deUa ComunitA 
Economica Europea lascia. te-
stualmente < imprepiudicati t di-
cieti e restrizioni d'importazuy 
ne di esportazione o di tran-
stto giustificati da motivi di 
protezione del patrimonio arti
stico. storico o archeolooico no-
zionale*. Egli dovrebbe indaga-
re se e quando questo articolo 
sia stato soppresso; perchi se 
non i stato soppresso. le giusti-
ficazioni ministeriali di trovarsi 
in uno stato di necessitd di 
fronte a una richiesta della Com

missione della C.E.E. non fian-
no ragione d« essere. E sarebbe 
anche il caso di andare a inda 
gare dietro a quali sollecitazio 
ni la Commissione della C.E.E 
ha avanzato (e non voglio met 
tere in dubbio che lo abbia fat
to) tale richiesta. Perchi la tas
sa di esportazione non e una 
tassa dt carattere doganale (da 
abolirsi entro la ComunitA Eu 
ropea). ma una specie dt «m-
posta sul patrimonio o (non giu 
ridicamente. ma praticamente) 
di tassa di successione. A me 
sembra che queste due argo 
mentazioni siano finora man-
cote nella discussione e che non 
siano irascurabilu 

II tuo R. Bianchi BandineUi 

del '60 (cioe tiell'uHima ele-
zione precedente la guerra ci
vile) accettasse le decisioni 
del Congresso e il Proclama 
dclI'Emancipazione. 

Contro questo progetto si 
scagliarono i repubblicani ra
dicali, capeggiati da B.F. Wa
de, che accusd Lincoln di 
« opportunismo > e presento, 
insieme con Davis, un contro-
progetto. Lc Wade-Davis Bill 
stabiliva condizioni assai piu 
dure e decise: che tutti colo-
ro che avevano preso le ar
mi contro gli Stati Uniti e 
coloro che avevano collabora
te in qualsiasi modo con le 
truppe sudiste e tutti i fun-
zionari della Confcderazione 
fossero privati dei diritti ci-
vili: che ciaseuno Stato fosse 
riammesso solo a condizione 
che la maggioranza dei bian
chi giurasse fedelta alia Co 
stituzione degli Stati Uniti e 
fosse eletta una assemblea co-
stituente per votare una Co-
stituzione statale basata sul
la abolizione pcrpetua della 
schiavitu. 

Dalla storia 
alia leggenda 
Lo Wade-Davis Bill fu ap

proval dal Congresso e dal 
Senato: ma Lincoln pose il suo 
veto, ritenendolo \essatorio. 
Cominciava lo scontro aperto 
tra Parlamento e Presidente. 
che doveva prolungarsi e ag 
gravarsi sotto il successore 
di Lincoln. Andrew Johnson. 

La politica di Lincoln fu in 
terrotta dalla pistola di Booth 
il 15 aprile i865. qua'tro gior 
ni dopo la resa del generale 
Lee. comandante in capo del-
I'esercito ennfederato. L'as-
sassinio scateno nel nord una 
ondata di indignazione e di 
ira e i) Grande Emancipato
re passo d'un tratto dalla 
storia a quella legeenda che 
il Nord avrebbe d'allora in 
poi continuato ad alimentare 
per respingere da so qual 
siasi accusa di razzismo e per 
configurare la questione ne 
gra come piaga esclusiva del 
< profondo Sud > Ma. in real 
ta. gia nel pieno della lotta 
per la « Reconstruction ». co 
mincid ad affermarsi il costu 
me di applicare nel Nord 
quella discriminazione che si 
cercava. manu militari. di 
impedire nel Sud. E apparve 
sempre piu chiaro che i ca 
pitalisti del nord e il parti 
to repubblicano intendevano 
strumentalizzare le misure in 
favore dei negri e i negri 
stessi per far prevalere i pro 
pri interessi politici ed econo 
mici e, come ha scritto reco-
nomista Smith, per «prolun-
gare di dieci anni la vittoria 
sul Sud >. 

Giovanni Cesareo 
(4. - continua) 

solo grande paese d'occidente 
nel quale ncllultimo anno il 
reddito nazionale non solo non 
6 aumentato via e dimimuto. 
Sulla carta vi sonu quattro-
centomila disoccupati ma si 
ha ragione di ritcnere die in 
realta siano molti di piu. Se
condo i soc'taldeniocratici la 
responsabilita di questa si-
tuazione ricade sull'eccessivo 
« liberalismo » di Erhard che 
ha fatto della Germania di 
Bonn, per oltre venti anni, 
il regno della piu classica c 
sfrenata economia di merca 
to, al punto che gli intcrven 
ti statali vi erano quasi del 
tutto sconosciuti. Cio — dico-
no sempre i socialdemocratici 

—ha prodotto il boom ma a 
lungo ha generato i prodromi 
di una crisi di serie propor-
zioni. Essi, i socialdemocrati
ci, hanno cercato di porvi ri-
paro utilizzando assai di piii, 
rispetto al passato, gli inter-
venti della Banca Centrale 
di Stato. il che ha ridato una 
certa fiducia E in effetti ne
gli ultimi mesi un miglinra-
mento vi e stato Ma il pro 
blcma di fondo resta 

In altri tempi il mezzo di 
espansione era uno solo prr 
la Germania: la guerra. Ma 
una guerra tedesca, non per 
conto di altri. Ogai questa 
strada e preclusa. Una guer
ra tedesca non vi sard, al
meno in un futuro prevedi-
bile. Di qui la necessitd. per 
Veconomia della Germania 
federale. di espandersi paci-
ficamente all'Est con tutto cio 
che questo comporta sul piano 
politico. E di qui anche pro
prio perche una espansione 
pacifica all'Est comporta una 
serie di mutamenti radicali 
sid piano della politico ge
nerale, la paura di perdere la 
corsa in quella direzione. 

Tra la Germania di Bonn e 
VUnione Sovietica vi e stata 
in effetti almeno in questi ul
timi dieci anni. una lotta sot-
tile e complessa Mosca ha at-
teso che la Germania di Bonn 
si presenlasse. presto o tar-
di. all'appuntamento dettato 
dalle necessitd della sua eco 
nomia. La politica dell'URSS 
verso questo paese, percib. c 
stata quasi sempre dettata da 
una rigidissima prudenza: at-
tendere che la Germania fe 
derate fosse matura per una 
scelta di fondo che non poteva 
non comporlare la revisione 
della sua politica nei confron-
ti degli Stati Uniti. Adenauer 
prima e Erhard poi hanno 
sempre rifiutato di prendere 
atto di questa realta. E in 
fondo non ne avevano la ne 
cessita. visto che Veconomia 
tedescooccidentale marciava 
sul filo del * miracolo >. Due 
cose pero essi non avevano 
previito: lo spostarsi del cen
tro della sirategia americana 
dall'Europa all Asia e la fine 
del miracolo. 1 loro successo
rs Kiesinqer e Brandt, si sonn 
trorati davanti a questi due 
problemi contemporaneamen-
te. Poi un terzo: la secessin-
ne francese dalla NATO e il 
paziente. ostinato gioco di De 
Gaulle tendente a dar cor-
po a una stratenin europea 
di resistenza agli Stati Uniti 
Tre grossi nodi venuti al pet-
tine ponpono. insieme. la stes-
sa avstione: che co<;a fare 
con VEst? Willi Brandt e Weh-
ner hanno senza dubbio avutn 
it merito delta lucidita Sonn 
essi in effetti che contrnrin 
mente alle orerisinni. fanno la j 
politico di Bonn Kiesinqer I 
li subisce. al punto che il 
partito democristiano c in vie 
nn rirolta contro di lui Una 
situazirme ooposta. sia detto 
per inciso. a quella italiano. 
dorp Kenni non pub certo di
re di dettare In politico del 
aorerno 

Come <? stanvn muorendo? 
L'accordo con la Romania d 
stoto il primo passo Ma nes-
suno. a Bonn, ti fa illusioni 
ecces*ire~ il prezzn da paqore 
per unn nunra onlitica rerso 
/'E<tf p hen piii nl'n dello 
tacita rinuncin alia «dot-
trina Ualhtein * rhe escht 
dera rapprrti divlomalici 
tra Bonn e un paese ter
zo che riconosceste lo Bepuh 
blica Democratica tedesca 
11 prezzo da paqore e. oltre 
al riconoscimento delle attua-
li frontiere eurnnee. la NATO 

II prossimo 

servizio: 

Nella Germania 
di Bonn la NATO 

non e piu popolare 

o. almeno, un diverto runlo 
della Germania di Bonn nella 
alleanza atlantica. 1 diriqenti 
della Repubblica federale, « 
prima di tutto i socialdemo
cratici, lo sanno Per questo 
le loro profession!" di fede 
atlantica si sono fatte pin tic-
pide. Per questo Willi Brandt 
c Kiesinqer evitano. da (pial 
die tempo di esprimere soli-
daricta agli Stati Uniti per la 
loro auerra nel Vietnam Per 
questo in fine un inviato del 
canrelliere e in questi a'orni 
a Mnsca per preintrarr il tor-
renn a una visitn nell'VRSS 
Naturalmente tutto questo vie
ne fatto in sordino, perche* 
tutto si fa in sordina nella 
Germania occidentale. Ma vie
ne fatto. E viene fatto anche 
perche acuta v la sonsazio 
ne che. proscnuendn per la 
vpechia strada. la Germania 
di Bonn sarebbe condannata. 
nella pace o nella qucrra. a 
fare le spese deU'nccnrdn o 
dello srnniro trn I'PSS o Sta 
ti Uniti 

Mn e rral't^irn nqtjr rt-mp 
onni. wnwv. Q una vnlitira 
nutnnoma rlrlln G^rinntra di 
Bonn nutnnomn roi'm)"" tH 
re. risnettn nnli Vn'i VnW* 
A un sun distnrcn drftn V »TO 
o almeno a nn sensibilo nffie-
volimento della sua partecipa-
zione? La saluzione certo non 
c per oggi. Ma non e nevvure 
per un futuro tanto lontann 
da non essere prevedibilp. E' 
un fatto ad esempio che Bonn 
sembra aver raccolto. nono-
stante tutto, certe sugnestioni 
di Pariqi a proposito del ruo
lo dei Sei della Piccolo Euro-
pa. Non vorremmo andare 
troppo lontani. ma la sensa-
zione di chi viene a Bonn per 
fare il punto sulla sit nazione 
d che molfe cose sono cam-
biate P altre cambipranno. f 
socialdpmncratiri spmhrnno 
convin'i che cin e necessario 
e uraente. Ancora un anno 
fa. nni ttpssi avevamo esprrs 
so oitidizi n<t?at sTpri sulla 
derisionp di dnr vita nd una 
cnllnhnrazione qovcrvntirn con 
la Demncrnzia cristiana 

Intendiamaci: alcuni dati 
inquietanti non sono cambin-
ti. Una minaccia nazinnali-
sta •— di two nconazista — 
costituisce tultota una vesanto 
inoteca per la Gprmania di 
Bonn rtroprio in cotispgupn-
za delta mancanza di una 
opoosizione rnhusta e demo 
cratira al poiere democristia
no. Isi manrnin rinuncin innl 
tre alle vpechip pnmlr d'nrdi 
ne revanscistp sidle frnntiprr 
p un fatto tuWaltro chp rnssi 
curantp, anche se non si fa 
piu su questo terrenn In rnre 
grossa come una voUa C>n 
detin. bisnann tuHarin an-
O'tmnere serenamente che le 
prnsrtptiirp dri ranporti con 
gli Sloli Uniti non sono r>h'i 
anellc di due o tre anni fa 
La storia ha vunitn i qrimni 
diriqenti tedp.scn occidentali. 
L'aver rolnto ianorare i ter
mini del rem vrnhlema — al
leanza esclusirn con ali Stati 
Uniti o ricovrilinzinnp euro
pea — non ha fatto che con-
durre la Rcvuhhlicn federale 
nel vicoln circa di onoi. in 
fondo a] auale ri <*. con ben 
allra drammalicita, lo stesso 
problema E riconciliazione 
europea ruol dire molfe co 
se: ruol dirp prima di ttdto 
smnnlellnmentn dello politico 
psfcra f.n qui srairifn dnTIa 
Repubblica frdpralr e. quhn 
di. nbbnndnno di qualsiasi 
forma di rcranscismo a fa 
rnre di scelte coraqqiose e 
realistiche Certo non tutto pub 
essere fatto soltanto dalla 
Germania di Bonn anche se 
e a questo paese che toera 
fare i primi pa.sri sostanziali 
Ciechi. in mtesto senso. sono 
certi socialisti di altri pae
si. iri enmoresi una parte de-
ali italiani. i quali. proprio 
mentre in Germania matura 
uno nunra silunzione. camro 
offrendo il tristp spcttacoln 
di una fedelta atlantica incon-
dizinnnta Cin rischia di far 
rirntrore i vrimi sintnmi di 
hnone intevzinni mnnifestnfe 
dai socialdemocratici tede-
schi e di ricondnrli al recchio. 
Kterile soqno della riunifica-
zione attrarerso la NATO 
Quel che bisoanerebbe fare 
inrece & incoraqgiarli a im-
bnrcarp una strndo nuora 
nelV inter esse delta Germania 
p di fidla VEvroon E' quel 
rhe *1a farpndn ad esempio 
De Gaulle e che non fanno 
inrece certi socialisti italiani. 
Sp ne dpre dedurre che Nenni 
p Tannssi si Insnnna scaralca 
re. <?wlfa poVtira europea e 
tedesca in particnlare. da De 
Gaidle'7 La risvosta non #. 
evidentemente. di nostra ptr-
tinenza 

Alberto Jacovfetlo 
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