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L'ltalia chiede la verita 

sull'eccidio di Portella della Ginestra 

Giustizia non 
e fatta! 

Le adesioni all'iniziativa del compagno Li Causi 
pubblicate in volume • Centinaia di testimo-
nianze compongono un drammatico appello 
alia commissione parlamentare antimafia 

Novanta pagine piene di 
«Jirme », di brevi lettere, 
di testi telegrafiei, la appas-
sionata adesionc di centinaia 
di rappresentanti del mondo 
culturale e politico italiano, 
di amministratori e orga-
nizzatori sindacali, all'appel-
lo del compagno Girolamo 
Li Causi — combattentc c 
simbolo del riscatto sicilia-
no — per la celebrazione 
del ventesimo anniversario 
dell'eccidio di Portella del 
la Ginestra. Una lettura che 
turba e impegna, che certo 
e piu di un « collage» di 
testimonialize — pur se del-
la testimonianza ha cento 
vivissime radici —; e un 
appello che giunge, anehe 
sc il rito celebrativo 6 con-
cluso, piu che mai pressante 
alle coscienze. 

Sfogliamo queste novanta 
pagine. 

Ecco due vedovc, Onorina 
Berardicuti e Palma Biocca, 
che da Cclano mandano la 
loro adesione ma ricordano 
anchc i loro morti « uccisi 
il 30 aprile del 1950 durante 
le lotte per la terra nel Fu-
cino contro Torlonia e rima-
sti invendicati come i lavo-
ratori di Portella della Gi
nestra ». Accanto alia loro 
voce suona quella del sin-
daco di Melissa che ricorda 
1'eccidio nel fondo Fragala 
e di decine di altri che ri
cordano altri lutti, altri ca-
duti; ritorna cos) alia nostra 
memoria la « storia vera » 
del Mezzogiorno e d'ltalia 
perche — come giustamente 
scrive Adriano Seroni — 
« Portella della Ginestra e 
nome indimenticabile nella 
nostra storia che conta, nel
la storia vera, vorrei dire, 
del nostro Paese, dove la 
falsa storia cosi spesso si 
ripresenta a tentar di oscu-
rare il sacrificio di chi ha 
lottato e lotta per I'attua-
zione degli ideali della Resi-
stenza e dei principi della 
Costituzione ». * ' 

Ne ci vuole della « prosa 
di memoria » per rievocare 
questa storia che cssa da 
una parte allunga le sue vi-
cende fino allc nostre gior-
nate, d'altra parte e stret-
tamente collegata alle duris-
sime lotte che si combatto-
no oggi nel mondo per la 
liberta. 

Ritornano cosl piu volte 
in questi brevi messaggi i 
collegamcnti col Vietnam e 
con la Grecia (« la masche-
ra che cela il volto dell'as-
sassino a Portella o nel Viet
nam martoriato o nella Gre
cia tormentata ha una ma-
trice precisa... » scrive il 
ceramista materano Eustac-
chio Gaudiano) e con le vi-
cende amare che ancor oggi 
hanno per sfondo la cor-
ruzione politica in Sicilia. 
«Non chiediamo vendetta 
— afferma fra 1'altro a que-
sto proposito il messaggio 
dell'Allcanza dei contadini. 
— Chiediamo giustizia: giu
stizia per noi e per i nostri 
figli. Le livide ombre dcgli 
eccidi non debhono pin tro-
vare libera asilo nellc cam-
pagne come nellc citta di 
Sicilia e d'ltalia. e con esse 
le persistenti cd inammissi-
bili violazioni della liberta, 
della democrazia. della Co
stituzione che ogni ginrno 
nelle campagne si compio-
no. E' una lotta non snlo si-
ciliana ma di tutt'ltalia... ». 

Le stcsse rccentissime vi-
cende processuali di Danilo 
Dolci e di Franco Alasia 
sono una testimonianza (se 
non ci fossero tanti altri 

iepisodi delta vita politica cd 
jeeonomiea siciliana) che la 
lotta contro la mafia c i 
*uoi Icgami politici 6 anco-
ra oggi attualc. « Mi auguro 
— scrive Lucio Lombardo 
Radice — che la manifesta
tion non sia soltanto cele
brativo ma sia una nuova, 
aperta sfida al malgorerno 
mafioso che c oggi in diffi-
colta ma che non c finito. 
Mi auguro che tutti qnelli 
che aderiscono siano dispo-
sti alia " correita " con Da
nilo e con Franco. Mi augu
ro che la Commissione par
lamentare antimafia csca 
dal segreto c dal silenzio e 
compia senza esitazioni i 
suoi dovcri di denuncin e di 
pulizia ». 

Ed e cosl definita la que-

Istione che piu urge in que
sti appelli, in queste testi-
monianzc: la question? delle 
responsabilita, dei mandanli 
incora impuniti per il de-
litto di Portella • /J brae-
r»o cfcniiira della stragc 

scrne Rcmto Outturn — 
sl-<tn ptfi n menn leqal-

icntc liinidato. ma 1'altro 
iraccio"* I " qalantunmtni " 
Itannn sedutt nelle loro case 

godersi il fresco dietro le 
zrsinne Dal "47 qualcosa 

cambiato. certo! Se non 
lltro i metodi e i mezzi.-

jgi altri gruppi di sopraf-
me sono alia ribalta. 
Portella ad Agrigento si 

direbbe sia passato un gior-
110 non venti anni ». 

Questa lotta deve conti-
nuare: c l'appello che vie-
ne dalle novanta pagine di 
questa specie di libro bianco 
che grida nel suo titolo «Gn<-
stizia non e fatta!». 

Giustizia non c fatta dei 
mandanti, dei complici poli
tici, di chi guido la mano 
dei criminali a Portella, giu
stizia non e fatta malgrado 
con estrema chiarezza la 
sentenza della Corte di assi
se di Viterbo del '52, dopo 
aver condannato i « picciot-
ti », indicasse la via per col-
pire nella classe politica ed 
economica possidente, in Si 
cilia, i * mandanti », i « ina-
nutengoli », uomini che han
no determinato e determina-
no ancor oggi da posti di 
altissima responsabilita l'av-
venire del nostro Paese. 

Giustizia non e fatta e non 
e la coltre dcgli anni, non e 
il rinnovarsi delle situazioni 
che potra farlo dimenticare 
o potra cancellare gli effetti 
di questo cancro. II male va 
avanti, il male andra avanti 
finche giustizia non sara fat
ta perche non 6 sulle marce 
fondamenta della compro-
missione con la mafia, del 
delitto e della sanguinaria 
repressione antipopolare im-
punita che si puo edificare 
1'edificio di una effettiva 
democrazia. 

Ma — ed ecco che il vo-
Iumetto edito dal comitato 
per il ventesimo anniversa
rio del'eccidio di Portella 
assume il suo pieno valore di 
testimonianza — vi sono oggi 
le forze nel nostro paese 
per imporre che giustizia sia 
fatta. 

Aldo De Jaco 

Viaggio in Europa all'interno della crisi atlantica 

Nella Germania di Bonn 
la NATO non e piu popolare 

Lentamente e con fatica i tedesco-occidentali si rendono conto che Valleanza atlantica non ha dato quello 
che speravano, e cioe la riunificazione - «Muoversi e scabroso, rimanere fermi e mortale» - / rapporti con la 
Repubblica Democratica tedesca - La ricerca di un nuovo equilibrio che superi la NATO e il Patto di Varsavia 

Un gigante giovane con molte debolezze 

L'isola di Vancouver, nel . F a r W e s t , del Canada. VI domlna I ' lndustria del legno tratto dalle foreste che coprono gran parte del terr i tor io 

MONTREAL tIL LUOGO PIU ADA TTO 
PER SCOPRIREIL VOLTO DEL CANADA 

«La piii grande citta francese dopo Parigi» - Lo squilibrio fra il nord spopolato e le concen-
trazioni urbane del sud — Una regina d'oltre Atlantico fragile cemento per l'unita del paese 
Dal nostro inviato 

MONTREAL, 21 
« II Canada c giovane di un 

secolo » dice uno degli slogan 
dell'Expo. L'atto di nascita cui 
esso ci rinvia c, come e sta-
to ricordato quest'anno in cen
tinaia di servizi giornalistici. 
il British North America Act 
del 1867. che decise l'unione 
federale tra le colonic britan-
niche sopravvissute alia ri-
voluzione americana e ne fe-
ce un Dominion. Ma 1'avventu-
rosa stnria di questo paese 
era cominciata sulle rive del 
St. I^iwrence. do\e ora e 
Montreal, tre sccoli prima. E' 
del 1534 1'approdo di Jacques 
Carticr. il marinaio brettonc 
che per primo porto in questa 
terra la crocc e il giglio. bat-
tezzandola « Nuova Francia >. 
E" del 16<M Pesplorazione di 
Samuel de Champlain. attor-
no alia cui casa di tronchi. 
circondata da una palizzata e 
protetta da quattro cannoni. 
sorse Quebec. La storia di 
questi uomini e quella dei com 
mcrcianti di pellicce che si 
mossero sulla loro scia. aprcn-
do la via alia colonizzazionc. 
e 1'antefatto decisivo di que-

Laura Conti 
segnalata 

ad un premio 
della Fast 

21 
Ho-

MILANO. 
La giuna del premio 

neywell sulla automazione. com-
posta dal president e della 
FAST dott. Morandi. dal pro 
fessor Dadda. dall'ingegner Sal-
\i. da! prof. Sapori c dal dottor 
Tescari. ha promiato L'go Stil-
le per un artico!o sulla ciber-
nazione. ed ha segnalato Fran 
co Fiono IXT un artieolo sui 
calcolaton e.ettronici e Laura 
Com i per un articolo sul pro 
hlema tempo libero-automa 
none. 

L'articolo di Laura Conti era 
apparso sull Unifd. Come e no 
to. il premio Honej-well e stato 
istituito dalla FAST (Federa-
zione delle associazioni scienti-
fiche e tccniche) per segnalare 
gli autori dei migltori artieoli 
apparsi sulla stampa italiana, 
sui problem! deirautocnaiione. 

sta nazione. A Montreal, i loro 
nomi ricorrono ad ogni passo. 

Montreal e la soglia del 
Quebec: venendo da Ottawa. 
si passa il confine della pro-
vincia francese a meta della 
highway. Ma e anche, con il 
suo milione e mezzo di abi-
tanti. la citta piu popolosa del-
I'intero Canada. Ha l'aeroporto 
e il porto piu grandi. cantieri, 
centri di vita commerciale. Ha 
una posizione chiave per i traf-
fici diretti non soltanto verso 
I'Atlantico. ma anche verso la 
baia di Hudson, verso sud-
ovest e verso r.ord ovest. Ac 
cade cosi che questa citta 
definita dalle guide * la piu 
grande citta francese dopo Pa
rigi >. per la sua cultura bi 
Iingue. e irtn dei simbolj del 
l'altra comunita ctnica. 

Questa citta tumultuosa. pie-
na di vecchi e nuovi grattacic-
li. Ie cui strade sono pcrcor-
se da una folia eterogenea ma 
egualmente ricca di vigorosi 
impulsi vitali ci sembra il luo-
go piu adatto per cercar di ve-
dere piu da vicino il volto di 
questo paese. oggi. Guardia-
molo all'Expo. questo gigante-
sco shoic che allinea sulla Cite 
du Havre e sulle isole di Notre-
Dame e Sainte Helene. su una 
esten^ione di quattrocento et 
tan di terreno. padighnni di 
svttantarinque paesi di cinque 
contincnti II padigbone del Ca 
nada c siiH'isola di Notre 
Dame, in uno scenario natura 
lc assai suggestivo. II blocco 
centrale e una specie di pira 
mide capo\olta. alta una tren-
tina di metri. che qui si chia-
ma. con un termine preso in 
prestito dalla lingua degli 
esquimesi, katimavik. e cioe 
c luogo di incontro >. L'esposi-
zione confederale (tutto intor-
no. vi sono poi quelle delle 
province) comprende ben cen-
toventicinquc distinte sezioni. 
un cinema e due toatri con 
spettacoli permanenti. esibi 
zioni di rompighiaccio e ap 
parizione. a ore fisse. di mo 
stri acquatici Gli interessi 
vanno dalla storia della espln 
razione c della colonizzazionc 
aH'arte. alia letteratura. ai 
problemi deU*insegnamento e 
della infanzia. aU'economia. 

E" questo, senza dubbio. il 
settore che ci dira piu cose. 
Ecco alcuni dati. Su questa 
ricca terra, quattrocentottan-

: tunomila aziende si spartisco-

no una superficie coltivata di 
173 milioni di acri (pari a cir
ca 58 milioni di ettari); nel 
1965. il raccolto del grano ha 
dato seicentosettantotto mi
lioni di boisseaux (oltre 163 
milioni di quintali). II sotto-
suolo da nickel, amianto. pla-
tino. zinco. oro per 3.7 miliardi 
di dollari annui. ha dato nel 
1965 duecentonovantaquattro 
milioni di barili di petrolio ed 
ha riscrve per 6.7 miliardi di 
barili: e'e inoltre uranio. cad-
mio. cobalto e una gamma 
vastissima di altri minerali. 
Foreste: un milione settecento 
mila miglia quadrate, sfrutta-
te solo per meta. Nel 1963. si 
sono prodotti 3.7 miliardi di 
piedi cubi (circa un miliardo 
di metri cubi) di legname. Nel-
1'industria. al primo posto e 
la carta, con un prodotto del 
valore di 1.8 miliardi di dol
lari annui: e la fonte princi-
pale delle esportazioni. Due-
centosessanta milioni di dol
lari I'anno e il reddito della 
pesca. L'industria dei manu 
fatti. che impiega da sola un 
quarto della rp^nodopera com-
plessiva. ha dato nel 1963 un 
\aIore di 28.9 miliardi di dol
lari. II Canada e dunque un 
paese ricco. E' anche un pae 
se che si sviluppa impctuosa 
mentc: dalla fine delPuItima 
guerra. l'estrazione delle ri 
sorse minerarie si c moltipli 

cata. ad csempio. di diverse 
decine di volte. 

Confrontiamo questi dati con 
cio che abbiamo sentito in 
questi giorni. II livello di vita 
e certo alto. Ma se lo si para-
gona con quello degli Stati 
Uniti (ed e questo il termine 
cui invariabilmente si rivol-
gono i vostri interlocutori) il 
dislivcllo 6 forte. Le risorse 
del Canada, tenuto conto del 
totale della popolazione. sono 
molto piu grandi. II reddito 
delle famiglie e inveee del 25-
30 per cento piu basso. Una 
pubblicazione ufficiale calco 
In un ritardo di almeno venti 
anni sulle medie dei consumi 
Per di piu. i ritmi di svilup 
po sono ora molto piu bassi 
che negli anni di guerra e nel 
primo dopoguerra. Se si cerca 
un perche. se ne trovano. come 
e logico. diversi. Abbiamo gia 
avuto occasione di accennare 
al rapporto ineguale che esi-
ste tra Canada e Stati Uniti. 
sia sotto I'assalto che l'econo-
mia del primo subiscc ad ope 
ra del capitale dei secondi. sia 
sotto quello del freno che la 
politica dei monopoli yankee 
pone alio sviluppo delle risor
se canadesi. in modo non dis-
simile da quanto avviene nel 
I"America latina « Siamo una 
colonia dcgli Stati Uniti * \i 
dicono con franchezza colleghi 
dai piu di\ersi orientamemi 
politici. 

Ma ci sono anche dei « per
che » interni del Canada, i 
quali chiamano in causa lo 
squilibrio gia ricordato tra la 
vastita del paese e delle sue 
risorse. da una parte, e I'esi-
gua cifra della popolazione, 
dall'altra (cio che circoscrive 
in stretti limiti il mercato na-
zionale e fa vivere questo pae
se sulle esportazioni): lo squi
librio tra nord spopolato e 
concentrazioni urbane nel sud 
e quelli che derivano dallo 
sviluppo ineguale delle diver
se province. Qui molti dicono. 
semplificando ma senza sco-
starsi di molto dalla sostanza 
delle cose: I'Ontario e gli 
< altri ». E moltissimi: l'Onta 
rio e il Quebec LOntano e 
ricco: ha da solo meta del po 
tenziale industriale e meta dei 
salari dcll'intero Canada. Ha 
risorse energetiche gigante 
sche. Ha la rete ferroviaria e 
stradale piu vasta. Ha il pote-
re: e a Toronto che si trova
no le leve po'itico-economiche 
decisive. L'Ontario. infine. e 
anglofono e. piii di ogni altra 
provincia. c americanizzato »: 
e. di fatto. il tramite fonda-
men'ale della subordinazione 
agli Stati Uniti Quanto al 
Quebec, non si pud certo dire 
che esso sia po\ero. ne che 
pon V' 5IT c.t^to ne**'! u'**"̂ i 
anni. uno sviluppo Nessun 
dubbio, tutta\ia. che il Que
bec sia stato e sia tuttora vit-

tima di una multiforme sopraf-
fazione. 

Qui a Montreal si sente che 
Quebec era. tre secoli f«», 
la stessa cosa. e che questo 
ceppo della popolazione e 
quello originario. protagoni-
sta di momenti deeisivi della 
storia nazionale. E' un dato 
che riaffiora. ad ogni passo, 
nella stessa letteratura del 
centenario. Esso ci ricorda 
che il British North America 
Act fu. in realta. il frutto di 
un'alleanza tra coloniali^mo 
britannico e borghesia anglofo 
na del Canada e che le odicr-
ne strutture della Confedera-
zinne. ad esso legate, sono la 
eredita di un passato colonia 
le. Eravamo. giorni fa. al 
pranzo italo canadese nel pa-
diglione italiano della Expo. 
quando il Prcsidente Saragat 
propose un brindisi alia regina 
Elisabetta. Nessuna proposta 
avrebbe potuto maffgiormen-
te di\idere i commensali: an-
glofoni in piedi. franco-cana-
desi ostentatamente seduti. 
Una regina d'oltre Atlantico e 
certo un fragile cemento per 
l'unita nazionale del Canada 
E' possibile trovarne uno piu 
saldo? E" questa una delle pro 
ve piis serie chr attendono 
questo giovane paese. 

Ennio Polito 

4 mila giovani a Capodistria per un gesfo collettivo di solidarieta 

Sangue per i partigiani vietnamifi 
TRIESTE. 21 

t Donate il rostro sangue per 
t partigiani vietnamiV »-" questa 
& la generosa parola <fordme 
che i Qorant comumstt tnestim 
hanno lanaalo qualche tettima 
na fa Es.si. pero. non si imma 
Qinarano che la loro idea so 
rehbe direnula un fatto nazto 
nale, anzi. una di quelle mam 
festaziom (Tinternaztonalismo de 
stinate a far stona. Ormai e 
certo che fra sabato 23 e do 
menica 24 si ritroveranno in Ju
goslavia a Capodistria, che e il 
luogo del grande appuntamen-
to. diverse migliaia di giovani 
italiani. cui si umranno gruppi 
di austriacu La parola dordin* 

che doteva serrire a mobihtare 
la giorentu nel Fnult Venezia 
Giuha. e Hota fatta propria <tai 
circoii della FGCI in ogni reg o-
ne d'ltalia i i -ono perfmo do 
ruti Ircnare ah entuoasmi: per 
che. no«o*lante la prez>n<;a col 
laborazione della Lega della ojo 
ventii della sloren,a e della Cr<> 
ce rossa ]ugo<lara non sara 
possibile in poche ore raccoglte 
re tl sangue di tutti quei giovani 
che si sono offerli per darlo. 

c Alia folle escalation ddl'im-
perialismo statunitense — si leg-
ge nelle cartoline che gli orga-
nizzatori hanno distribuito in 
questi giorni — t democratici 
dtvono contraption* I'escalatioo 

della solidarield e degli aiuti >. 
L'idea e venuta alcuni me<i 

fa JI g nram dirioenti aella 
FGCI tnestma. durante un viag 
QIO a l.uh>ana Grd da parecch a 
tempo in Jmo<1aria 'a Croce 
*o**a rjccmj'ae tinaue drstmatt, 
aali ero'ci ci-nttnttenti rietna 
mill. / g.ora'i. comuni^Ti trie 
«tmi. ven<arono che essi avreb 
hero potuto un-.rsi ai donatori 
jugoslavi. so'leci'ando anche la 
generositd della gioventu demo 
cratica della regione. Ma essi 
avevano immaginalo aU'tnizw. 
appunto, ad una manifestazione 
di carattere locale. aUargata. 
iutt'al piu. al Friuli-Venezia Giu-
Iia. Vennero cosi presi i primi 

occordi con la Lega della flio 
ventii slovena e con la Croce 
ro*sa jvgos'aua e. per la sua 
r cmanza Jl ennf nc. <t 

que Capodistr-.a cono luoyo di 
>fo eccez'o u.t- ; ic.'.rrj 

Pero. intant'i. la iM'Zia delli 
imziativa areva tjrrcfo i coi 
f ni 'nizu'.rieile ^•'.•ab hti. Mo'.ti 
circoii della FGCI della Tosca 
na. deU'Emil:^. della Lombardia 
e di altre reaioni chiederano rfi 
poter partecipare ciia donazio-
ne. Analoga domanda giunse 
persino doll'Austria dote alcune 
organizzaziom giovanilt democra
tize si dxcevano enlusiaste del-
l'idea e d'isposte a partecipare 
alia manifestazione. 

Dal nostro inviato 
BONN. 21. 

Se la Germania di Bonn 
cambia politica, la NATO si 
sfascia. E' da questa consta-
tazione che bisagna sempre 
partire nel valutare la atraor-
dmaria importanza che pus-
sono avere sintomi di revi
sion e della politica die la Re
pubblica federale segue da piu 
di rent'anni. K dalla stessa 
costataztone bisagna partire 
per intendere appieno cu) che 
all'interno della NATO avvie 
ne per quanto riguarila questo 
paese. Prendiamo I'ultimo di 
scorso di lirosio al Lussem-
burgo, dove si c temda recen-
temente la trcdiccsima ses-
stone dell'Assemblea atlantica. 
E' vera — egli ha delta in so
stanza — che oggi abbiamo 
minori ragioni di temere ini-
ziative militari sovietiche ostili 
net confront'! dei paesi della 
Alleanza. Ma — ha subito ag-
giunto — la politica che con-
siste nel far passare la di 
stensione prima della riunifi
cazione tedesca deve ancora 
essere onorata da contropar-
the sovietiche 

Qual e il succo di un tale 
discorso? Uno solo: richiama-
re la Germania di Bonn al 
vecchio mho della riunificazio
ne attraverso la NATO 11 si-
gnor Brosh non e nuovo a sor-
tile di questo genere. Ma ades-
so passa il segno. Nel momen-
to stesso infatti in cui Bonn 
cerca una nuova strada, il se-
gretario generale della NATO 
non trova di meglio che tentare 
di ricondurre i governanti te
desco-occidentali su una stra
da che non ha dato nulla ne 
alia Germania ne all'Europa. 
E' il suo mestiere, si dird. Pud 
darsi. Quello che ci interessa 
rilevare ad ogni modo e che 
se un uomo, nella posizione di 
Brosio sente il bisogno di ado-
perare un tale argomento. da 
questo stesso fatto si deduce 
che la crisi della NATO e 
ser'ta e che il suo punto deci
sivo e la Germania di Bonn. 

In effetti qui la NATO non 
6 piu popolare. Lentamente, 
faticosamente — come accade 
spesso ai tedeschi — ci si co-
mincia a rendere conto che la 
alleanza atlantica non ha dato 
quello che si sperava: la riu
nificazione. Perche qui. a dif
fer enza degli altri paesi euro-
pei. la NATO 6 stata. nell'opi-
nione della maggioranza. non 
solo la corazza difensiva con
tro l't aggressivita sovietica *. 
ma soprattutla uno slrumento 
di rivincita. Sono passati ven-
t'anni e non solo la rivincita 
nnn c venuta. ma grossi nodi 
sono arrivali al pettine. Di 
froute alia co^tatazione di que
sta realta sono sorti nella Re
pubblica federale due fenome-
ni opposti: quello neonazista 
come rivolta antisavietica e 
anliamericana, c quello che si 
esprime nella ricerca di altre 
strade per la riconciliazione 
europea e che si identifica 
oggi in alcuni settori. abba-
stanza influenti. del partita so-
cialdemocratico. 

Tra i due fenomeni rimane 
il terzo. che e la grande inco
gnita della Repubblica federa
le: la grossa fetta del partito 
democristiano. che morde il 
freno di fronte all'evidente 
preralere nella coalizione di 
governo della linea di politica 
estera dettata da Willi Brandt 
e da Wehner Morde il freno 
ma non sa cosa fare. Tornare 
alia politica di Adenauer o 
anche soltanto a quella di 
Erhard e impossibile. 

Ma, per la prima volta 
da rent'anni a questa parte, 
anche la politico di fedelta al-
Vatlantismo e agli Stati Uniti 
pone problemi ugualmente dif-
ficili L'America si e allonta-
nata dall'Europa E se ne e 
allonlanata non sola a cau*a 
della guerra nel Vietnam, ma 
anche perche la sua polifiro 
cwr,pea punta ngqi piii sul 
l'Unione Sorielica che sulla 
parte occidentale del recchio 
continente. 1 teder.chi del 
Voreit hanno assist'to allihiti 
al cammino. sia pure comples-
so e tortuo'o, della spinta al-
Vaccnrdo tra Stati Unit! e 
Unione Sorietica in Europa. 
mentre essi rimanevano sulla 
recchia trincea di una qnerra 
che arera tutta Varia di es-
ser" finita Class;co e illumi-
nantc e stato il caso del pro 
r,"tto di trattaln sulla non pro 
hferazione delle armi nuclea 
ri. quando i tedeschi dell'oresi. 
come del resto qh italiani si 
wno resi conto di due falti 
shalorditiri le lorn cs-qenze 
erano megho comorose inl 
I'URSS che daqli Ztati Uniti 
e gli Stati Uniti erano piii in 
teressati all' accardo con 
I'URSS che al rispetto delle 
esigenze dei loro alleali eu-
ropei. 

Nella Germania di Bonn ci6 
ha fatto una impressione enor-

mc. E' stato il segno rivela-
tore cite il tempo della prote-
zione americana era finito. E 
se Adenauer, nelle ultiine set-
timaue della sua vita, nnn ha 
fatto che protestare contro il 
« tradimento » di Washington 
i ytioi successor! inveee hanno 
ti":idarnente cominciato a ti 
rare le somme. Muoversi e 
scabroso, rimanere fermi e 
mortale — mi diceva un alto 
funzionario del ministeio de
gli Esteri. E aggiungevu: la 
NATO <• ferma e la Germania 
ha bisogno di muoversi. D'al
tra parte non ci possiamo per-
metterc di spendere venti mi
liardi di marchi all'anno per 
uno strumento che mm serve 
a nulla. Tanto piii che gli altri 
si piuovono propria sul terreno 
sul quale ci r stato sempre 
dctto di star fermi: i rapporti 
con I'URSS. 

E' qui, infatti, il grande pa-
radosso della situazione tede
sca di oggi: mentre gli ame-
ricani richiamano Bonn alia 
fedelta atlantica — in nome 
della quale la Germania oc
cidentale chiedeva la riunifi
cazione — Washington tende a 
i'ttendersi con I'URSS su for
me di stabilizzazione della si
tuazione europea cosi come 
essa <"> risultata alia fine del
la seconda guerra mondiale. 
VAmerica non fa questo di 
propria volonta: lo fa perche 
e costretta. Ma la constata-
zione di questo paradosso ha 
determinato nella Germania 
occidentale dapprima un sen-
so di delusione e di frustra-
zione, oggi crea inveee la 
necessitd di una politica di 
movimento. « Ixt presenza di 
eserciti potentemente armati 
appartenenti a due potenze 
mondial! che si franteggiano 
nel centro dell'Europa non pud 
costituire uno stato di fatto 
durevale i>. L« affermazione e 
di Willi Brandt, vice cancel-
Here c ministro degli Esteri 
della Repubblica Federale. 
E' vera che la politica estera e 
fatta, in base alia Costituzio
ne dal cancellierc. Ma una 
affermazione di questo gene-
re fatta dal ministro dcgli 
Esteri, e qualcosa di nuovo in 
questo paese. 

Naturalmente cuore del pro-
blema sono i rapporti con l'al
tra Germania, la Repubblica 
Democratica tedesca. Nessunn 
qui ha rinunciato, almeno uf-
ficialmente. a porre la questio-
ne in termini di assnrbimento, 
in una forma o in un'altra. 
della Repubblica Democratica 
Tedesca da parte della Repub
blica Federate. E cio spiega la 
fcrmezza della politica del gn-
veino della Repubblica Demo
cratica Tedesca. Pochi pero 
credono seriamente ad una 
tale possibilita. Per la prima 
volta, del resto, un ministro 
degli Esteri ha pronunciato 
(Willi Brandt a Bucarcst) una 
frase di questo genere: « Noi 
siamo d'accordo nel partire 
dalla realta. Cio vale anchc 
per le due entitd politiche che 
esistono attualmente sul suo-
lo tedesco >. Entita politiche e 
una espressione ambigua. Non 
e « governi » Ma il giornn in 
cui a Bonn qualcuno in posi
zione responsabile parlasse di 
governo dell'altra Germania 
un passo avanti enorme. deci
sivo sarebbe comp'nito sulla 
strada non solo delta riconci
liazione europea ma della si-
curezza europea. E la NATO 
sarebbe seppellita. come il 
Patto di Varsavia. 

Quando e chi parlera a Bonn 
di due governi e di due Ger
manic? Noi non siamo venuti 
qui a fare i profeti. Siamo 
semplicemente venuti a rede-
re cosa accade in questo pae
se. perno essenziale della 
NATO e punto decisiro per 
I'avrenire dell'Europa. Ebbe-
ne accadono le molte cose 
nuore che abbiamo segnalntn. 
E tutte vanno in un'unica di-
rezione: la ricerca di un nun 
ro equilibrio che superi la 
SATO e il Patto di Varsavia. 
Ci rendiamo perfettamente 
conto del fatto che nella Ger
mania di Bonn bisoqna prende-
re tutto con le molle. Ma rite-
niamo. alia luce degli elementi 
che abbiamo raccolto. perfet
tamente insensata la politica 
di certi gruppi dirigenti italia
ni che fanno della NATO un 
feticcio. Nella Germania di 
Bonn la NATO non e piii, al
meno per ora. un feticcio. 

Alberto Jacoviello 

II prossimo servizio 
del nostro inviato: 

Danimarca: un piede 
dentro e la testa 
fuori della NATO 
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