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Chi era Hans C. Seebohm 

Un «duro» 
? •. 

del revanscismo 
tedesco 

II defunto ministro di Bonn ha impersonato 
la linea di appoggio ai terrorist! neonazisti 
dell'Alto Adige — Non h stato un caso 
isolato, ma la conseguenza di una politica 
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GOTT 1ST MIT SUDTIROL 

La scomparsa di Hans-
Chris toph Seebohm, avvenu-
ta alia fine della scorsa 
se t t imana , e passata, in Ita
lia, pressoche inosservata. 
Non che si t ra t tasse di un 
personaggio politico di pri
m a grandezza, tale da richie-
d e r e lunghe biografie: quel 
che puo sp ingere a scriver-
n e non e cer to il fatto che 
abbia r icoper to piu a lungo 
di ogni a l t ro , nella Repub-
blica federale tedesca, la 
car ica di minis t ro ( sempre 
al dicastero dei Traspor t i ) , e 
n e m m e n o la circostanza sin-
golare dcl l ' abbandono, alia 
f ine degli anni c inquanta , 
del par t i to di cui era il lea
der per e n t r a r e nella De-
mocrazia Crist iana, sino a 
d iventa rne l ' amminis t ra tore 
alia fine del l 'anno scorso, 
a l lorche la crisi del gover-
no Erha rd coinvolse anche 
lui nella caduta ; e, piutto-
sto, il par t icolare t ipo di 
r appo r to che egli ha costan-
t emen te man tenu to con l'lta-
lia, nella sua veste di pre-
gidente della Sudetcndeut-
gche Landsmannschaft, e 
che si e t radot to in un ap
poggio senza soluzione di 
con t inu i t ' (politico, ma "on 
solo politico) ai terror is t i 
neonazisti del l 'Alto Adige. 

In sostanza, e per dirla in 
breve , era un revanscista. 
P iu ancora, era un « duro » 
del revanscismo. Almeno 
una volta a lFanno, quando 
organizzava i grandi raduni 
dei sudet i , il suo nome com-
par iva sui giornali di tu t to 
i l mondo, c i suoi discorsi 
provocavano scandalo e inci
d e n t d ip lomat ics II « caso » 
piu clamoroso fu probabil-
m e n t e qucl lo di set te anni 
fa, quando par lando a Fran-
coforte ad uno di questi ra
duni se ne usci con una fra-
se lapidaria (« noi non par-
l iamo francese e non cono-
sciamo percio la parola re
vanche, noi non par l iamo 
i tal iano e non conosciamo 
percio il concet to di irreden-
tismo che ha provocato tan-
t e soffcrenze ai sudtirolesi , 
noi par l iamo tedesco e co
nosciamo le parole patria 
— Hcimat — e nostalgia 
della patria — Heimweh ») 
che costr inse il governo ita
l iano a ch iedere , con la pru-
denza di s empre , «chiar i -
ment i » circa l ' a t tcggiamcnto 
di Bonn sul problema del
l 'Alto Adige, p u r se 1'insie-
m e delle circostanze r ichie 
deva un in te rvento ben 
a l t r imcnt i encrgico . Quello 
di Seebohm (che p r o p n o in 
quel giorno lasciava il « par
ti to t edesco» per en t r a r e 
nella DC) non era un caso 
isolato. Un paio di giorni 
pr ima un quot idiano molto 
vicino ad Adenauer , la Koel-
nische Rundschau, aveva 
mosso un violento at taccu 
all ' I talia sulla qucs t ione del
l 'Alto Adige, provocando, 
t r a l 'altro, un r iscnt i to edi-
tor ia le del Messaggcro che 
par lava di « colpo alia schie-
n a » , e che manifestava 
u n a «sgradevole , amaris-
s ima sorprcsa >: sorpresa, 
commento l'Aranfi.', « c h e 
non puo osscre evidente-
m e n t e condivisa da chi, co
m e noi, ha denunciato gia 
da tempo 1c tendenze pan 
germanis te e revansciste del 
governo di Bonn ». 

II Messaggcro, quella vol
t a , era s ta to molto preciso: 
aveva par la to del «r isve-
glio della mala bestia die-
t ro lo schermo della demo-
crazia di Konrad Adenauer 
e di Willy Brandt », e ave
va aggiunto che « vien fatto 
di collegare qua t t ro fatti in-
dicattvi, tut t i di marca na-
zista. (I n n m o e la richie-
sta di a rmamen to atomico 
per I 'esercito federale. II se-
condo la rivendicazionc da 
par te di Erha rd dei terr i 
t o n t ra^fent i alia Polnnia 
U tcrzo la rivendicazionc 
dei Sudeti ipreda h i t l ena 
na> da par te del ministro 
Seebohm Quarto, la riven 
dicazione deU'A'.to Adige 
Brutt i s intomi. smtomi che 
non ci fanno dormire » Non 
molto divcrsa era stata la 
reazione di al t r i organi di 
• U m p a (pers ino il Tempo 
i v m scr i t to che < il nazi-

smo 6 spento, non e morto », 
e che questa e la ragione 
per cui ci si trova « al co-
spetto di un minis t ro di 
Adenauer che parla come 
Goebbels>) , ma questo non 
era bastato per spingere il 
governo a qualcosa di piu 
che non a una semplice ri-
chiesta di < chiar imenl i >, 
quale quella presenta ta dal-
l 'ambasciatore Quaroni al 
sot tosegretar io Cars tens . 

Questo, comunque, fu il 
debut to di Seebohm in ve
s te di esponente democri-
st iano. Era il segno che 
anche come democris t iano 
avrebbe mantenuto lo stes-
so linguaggio oltranzista che 
aveva tenuto in precedenza 
come leader di un par t i to 
di es t rema destra , e avreb 
be cont inuato, con la Su-
detendeutsche Landsmann
schaft e con il Witihobnnd, 
a tessere la tela del revan
scismo. Agli occhi di See
bohm l'Alto Adige era l'anel-
lo piu debole delle at tual i 
frontiere europee. Una volta 
che si fosse fatto sa l tare 
questo ancllo. sarebbe stato 
piu facile provocare delle 
reazioni a catena e rimet-
tere in movimento tut ta 
I 'Europa, in direzione di 
quel lo che anch'egli . come 
Hit ler e Goebbels, definiva 
il Netiordnung. «La Ceco-
slovacchia, la Polonia e la 
Unione Sovietica — disse 
una volta — non debbono 
abbandonarsi alia speranza 
che noi si cancelli il terri-
torio diet ro l 'Oder-Neisse. 
Si t ra t ta della l iberazione di 
tu t t i i popoli nel cen t ra e 
nel l 'est d 'Europa, e della 
es tensione dell 'occidente cri-
st iano a tu t to l 'or iente euro-
pco. E questo deve succe-
dere pres to ». Frasi del ge-
ne re se ne pot rebbero ci-
ta re a migliaia, ma non 
aggiungerebbero molto. Piut-
tosto val la pena di r icorda-
r e che, na tu ra lmen te , See
bohm era un at lant ico con-
vinto, un « duro » dell 'at lan-
t ismo, pu r se questa sua po-
sizione non gli impediva di 
coordinare , ai danni di un 
paese membro anch'esso del-
l 'alleanza, come l ' l talia, tu t 
ta 1'attivita separat is t ica nel-
l 'Alto Adige. « Gott ist mi t 
Siidtirol > intitolava su tut
ta la pagina, nel l 'o t tobre del 
1964, l 'organo della sua Lan
dsmannschaft. E ra la ripeti-
zione del vecchio < Gott mit 
u n s » che figurava, a suo 
tempo, sui cinturoni dei sol-
dat i dell 'cserci to hi t ler iano. 
Ma non si limitava agli art i-
coli o ai discorsi. Tut te le 
t racce dell 'at t ivita terrori-
stica in Alto Adige hanno 
condot to , in questi anni , al 
XVitikobnnd c alle a l t re or-
ganizzazioni control la te da 
Seeboom, senza, pcro. che 
da pa r t e i taliana si intra-
prendesse ro dei passs scr i 
pe r po r r e fine a qucs te com-
plicita. Un po ' pe r non di-
spiaccrc all** al leato atlanti
co », e un po' pe r non dispia-
cere alia DC di Bonn. 

Si vorrebbe poter serive-
re , ora, che con Seebohm 6 
scomparsa una par te impor-
tan te del revanscismo tede
sco occidentale. Ma cosi non 
e. Sino a quando. a Bonn, ci 
sara un governo che si rifiu-
tera di r iconoscere le fron 
t iere at tual i — come ha an-
cor fatto in questi giorni il 
portavoce di Kiesinger — i 
Seebohm sorgeranno come 
funghi Per forza di cose. E 
ad ogni a t tenta to in Alto 
Adige si dovra r i ap r i r e il di-
scorso sulle responsabil i ta 
del Wtttkobund e sulla « pru-
denza > del governo italiano. 
Seebohm non e s ta to un > ca
so * isolato, pur se e s ta to il 
prodot to es t remo del revan
scismo bundcsrepuhbl icano 
Era la conseguenza di una 
politica. c sinche non scorn 
p a n r a questa politica pot ran 
no anche assottigliarsi. per 
le leggi della natura . ie file 
dei leaders dcll 'oltranzismo. 
ma la situazionc non cam 
biera di molto Altri sono 
gia I) che aspet tano, pronti 
a p rendc re il posto di questa 
figura sintomatica della Ger-
mania adenauer iana e post-
adenaucr iana . 

Sergio Segre 

Politico di polozzo e risposto popolare nella recente storia d7Italia 

Nel '53 la lotta di massa 
blocca la «legge truffa» 

II piano di far passare in sordina il disegno di legge falli subito e la maggioranza dc cerco di imporre una procedura arbitraria per farlo appro-

vare dal Parlamento - La risposta fu una grande battaglia in aula e nel Paese - Entrano in lotta gli opera! delle fabbriche - Il voto del 7 giugno 

Durante la prima legislatura 
(1948-1953) la maggioranza de-
mocristiana opero per lasciare 
inattuata la Costituzione con 
l'obiettivo, neppure celato, di 
modificarla e affossarla nella 
seconda. A tale scopo doveva 
servire una buona legge elet-
torale truffa. I «congiurati > 
si trovarono presto d'accordo; 
bastava stringere un patto di 
parentela tra i partiti di go 
verno e dare al blocco vincen-
te un preinio di maggioranza. 
II progetto di legge fu presto 
approntato, portava le firme 
degli on.li De Gasperi. Scelba 
e Gonella. 

In base al progetto di leg
ge quel partito (o gruppo di 
partiti) che avesse ottenuto il 
50.01 per cento dei voti avreb 
be avuto diritto non alia meta 
ma ai due terzi dei deputati. 
II 50% dei voti in base alia 
proporzionale avrebbe dato 
diritto a 290 deputati, ma con 
un solo voto in piu il partito 
di maggioranza voleva ottene-
re non uno ma 90 deputati in 
piu. Novanta deputati in piu 
ai d.c. e c parenti >. e 90 sot-
tratti alle opposizioni. signifi-
cava una maggioranza assicu-
rata e stabile di 180 voti. 

Dire che la legge elettorale 
trufTa era iniqua e dire poco. 
Essa mirava a cancellare il 
suffragio universale e annul-
lare la Costituzione. Con la 
« legge-truffa ». la Costituzio 
ne veniva annullata non soltan 
to perche si violavano gli arti 
coli 1 (la sovranita appartiene 
al popolo) 3 (tutti i cittadini 
sono eguali davanti alia legge, 
senza distinzioni. ecc.) 48 (il 
voto dei cittadini 6 eguale e 
libero) 49 (i cittadini hanno di
ritto di associarsi liberamente 
per concorrere a determina-
re la politica nazionale). 56 (la 
Camera dei deputati P eletta 
a suffragio universale e diret 
to. e c c ) . ma soprattutto per il 
fatto che i partiti di governo. 
assicurandosi una maggioran 
za di due terzi. avrebbero po 
luto rivedere la Costituzione. 
in qualsiasi delle sue parti. 
senza fare ricorso al referen 
dum. Ci si trovd. dunque. di 
fronte ad un tentativo di vero 
e proprio colpo di Stato 

II 21 ottnbre 1952 fu prescn-
tato di sorpresa. alia Camera. 
il disegno di legge che era 
maturato al di fuori del Parla 
mento. Nessuno ne conosceva 

il contenuto. Come al solito 
in queste congiure, i giornali 
governativi e «d'informazio-
ne >, ricevettero la consegna 
di tacere e minimizzare (il che 
e avvenuto anche per il recen
te progetto legge di P.S.) . 
Speravano cosi di fare passa
re la legge in sordina, di sop-
piatto. II piano falli quasi su
bito. Pubblici dibattiti a ca-
rattere popolare avvengono in 
ogni parte d'ltalia, raccoglien-
do migliaia di persone, sulle 
piazze. nelle fabbriche, nei 
mercati . nei rioni. E' tutto il 
paese che si sente parte del 
parlamento, 6 il popolo che in 
tende fare sentire la sua so 
vranita. La lotta d ie per ini-
ziativa del PCI si apri per lo 
stretto legame tra Parlamento 
e paese. non ha precedenti. 

La maggioranza democristia-
na cerco di imporre subito 
una procedura arbitraria. Vio-
lando sin dall'inizio ogni nor
ma regolamentare, impose la 
chiusura dei lavori in commis-
sione il 16 novembre. La di 
scussione inizia cosi in Aula 
il 9 dicembre. Soprusi e arbi-
tri si fanno ogni giorno piu 
gravi al pur.to da costringere 
1 opposizione all'ostruzionismo 
ed i lavoratori dalle discussio 
ni agli scioperi. II 29 di 
ccmbre scioperano a Bolo 
gna diverse officine e la Mec-
canica navale dei cantieri di 
Monfalcone. i braccianti di 
Ravenna. Alfonsine. Imola e 
di altre localita. 

II 3 gennaio dopo 12 ore di 
serrata battaglia la maggio
ranza impone la chiusura della 
discussione generale. II 4 scio
perano gli operai delle Acciaie-
rie di Terni, il 6 sospendono il 
lavoro un centinaio di ofTicii'S/ 
a Milano, altre a Mantova, a 
Reggio Emilia, Modena. Gros-
seto. Prato. Pistoia. a Firen-
ze e provincia. i lavoratori del-
I'llva di Piombino ed i dieci 
mila del Sulcis ed ancora tutti 
gli alimentaristi ed i metallur-
gici di Reggio Emilia, il per-
sonale della manutenzione fer-
rovia a Fer rara . il 7 abbando 
nano il lavoro i portuali di 
Livorno che maniTestano nelle 
strade. il 9 sciopero generale a 
Genova e scioperi in decine 
di stabilimenti a Novara. Ver-
celli. Biella, Ravenna. Como. 
Reggio Emilia. Prato. Pistoia 
e Barletta. II 10 scioperano 
per alcune ore gli operai della 

Fiat Lingotto. della Grandi 
Motori, della Nebiolo. delle 
Ferriere Piemontesi e di altre 
officine. Decine di delegazioni 
giungono a Roma da ogni par
te d'ltalia, portano le prote-
ste dei Comuni e delle provin
ce, discutono con i parlamen-
tari nei corridoi di Monteci-
torio. 

La maggioranza e scossa da-
gli scioperi e dalle proteste 
che aumentano ogni giorno, 
ma non recede. Respinge tut
te le proposte dell'opposizione 
tendente a trovare una via 
d'uscita d ie salvi la Costitu
zione. Nenni e Corbino pro 
jwngono la riduzione del pre 
mio di maggioran/a, ma i DC 
ringettano anche qudlo come 
ogni altro tentati \o di solu 
zione 

L' l l gennaio si riunisce la 
la Direzione del PCI che dopo 
avere denunciato il tentativo 
in atto di colpo di Stato, invi-
ta tutti i cittadini di fede de 
mocratica e tutti i compagni 
a moltiplicare le iniziative ed 
a partecipare alia lotta. « Da 
tutte le parti si levi impeiuo-
so la protesta. Le sorti della 
democrazia sono in pericolo. 
Dimostri il popolo di essere 
pronto alia difesa ». 

AU'indomani i hnoratori pro 
clamano lo sciopero generale 
in tutta la Liguria. numerose 
officine a Torino sospendono 
il lavoro. a Taranto i conta 
dim proclamano uno sciopero 
di 24 ore e gli operai manife 
stano nelle stiadi* Sciopeiano 
gli operai tessili del Bielle-
se e del Novarese ed i metal 

lurgici a Piombino. 
II 13 gennaio di fronte ad 

una nuova pakse violazione 
del regolamento e ad una il-
legale votazione. il compagno 
Messinetti, ripetendo il gesto 
di Prampolini (die nel 189'J 
aveva rovesciato le urne alia 
Camera) rovtsciava in segno 
di protesta i cestelli delle pal-
line bianche e nere. I ferro 
vieri dichiarano lo sciopero 
generale in tutta Italia. 

II 14 De Gasperi accorgm 
dosi t he la legge non sarebbe 
stata approvata nepiniie da 
tutta la sua maggioranza po 
ne la questione di fiducia. 

Airindomani Milano e Ge 
nova pioclamano lo sciopero 
generale. \ i partecipano gli 
operai di Rifredi e di Sesto 
Fiorentino. numerosi stabili 

menti e cantieri di Roma. Ve-
nezia, Pisa, Livoino e 38 co 
muni del Polesine. I lavoratori 
di Roma nianifestano nelle 
strade e davanti al Parlamen 
to. attaccati dalla Celere. 

II 17 gennaio Togliatti propo 
ne di abbinare alle elezioni un 
referendum sulla legge stessa 
Era una via d'uscita: ma la 
proposta vieni' respinta dalla 
maggioranza. De Gaspeti vuo 
le impone l 'appio\a/u>ne del
la legge cosi com'e sen/a mil 
la modidcare, senza neppur 
permetteie che ne siano di 
scussi gli aiticoli II gover 
no chiede al Parlamento la 
approva/ione della legge ne 
gandogli il diritto di discuter 
la. Di fronte al sopriiM) the 
non ha piu limit) ed al quale il 
Ptesidenti dt lla Camei.i non 

c Vitloria del popolo italiano. La legge truffa non e scattata ». Con questo titolo I'Unita annunciava la sconfitta della DC 
e del suoi alleati 

Viaggio in Europa all'inter no della erisi atlantica 

DANIMARCA: UN PIEDE DENTRO 
E LA TESTA FUORI DELLA NA TO 
II governo danese vorrebbe un'America migliore, piu pulita, che desse assai meno da pensare deH'America di cui sta 
a fianco — Sul Vietnam non vi e nessuno che difende le posizioni degli USA — Una gioventu coraggiosa e combattiva 

Dal nostro inviato 
COPENAGHEN. 23 

La situazione della Dammar 
ca rispetto alia NATO e un 
po' sui generis Diciamo che 
ha un solo piede dentro, Valtro 
£ quasi fuori mentre la testa 
10 e completamente Ha un 
piede dentro perche" i mem 
bro deU'aUeanza e della sua 
organizzazione miliiare inte 
grata. L'altro piede £ perd 
quasi fuori perch£ questo pae 
se non ha mai accettato di ri 
cerere bombe atomiche sul 
suo territorio Lo testa mfine 
e completamente fuori perchf 
non da ogni la Dammarca cer 
ca. e spessn trora. il tistema 
per man:enere buoni rappnrti 
con i paest deU'Esl. e al rem 
po stesso per farorire qual 
siast eroluzione positira alio 
mterno della NATO 

In una brere sosia a Cope 
noghen. dopo la Germama oc
cidentale e prima di andare 
a Londra. ho avuto qualche 
interessante conversazione sui 
con alu funzwnan del Mini 
stero degli Esten che si occu-
pano m modo specifico della 
NATO, sia con uomim politici 
all'mterno e fuori deVa mag 
gioranza parlamentare che sa 
stiene I'attuale gorerno Krag 
11 punto di partenza e comune. 
Valleama e torse ancora ne 
cessaria ma una revtsione ab 
basianza profondo £ menta 
bile e urgenle Neglt ambienli 
piu specificatamente governati 
vi si tende a non toccare tl 
problema dell'integrazione mi 
litare. E poichi la Dammarca 
e inte grata solo a meta, que
sta posizione si comprende. 
Ma gli aspetti politici dell'al-
leanza debbono avere la prio

rity asscluta rispetto a quelli 
miliiari. nessuno lo mexte m 
dubbio Naturalmente si tratta 
di trovare una formula concre 
ta. che fino ad ora nessuno ha 
mat trovato all'interno della 
alleanza I danesi tuttavta non 
disperano affatto di trovarla 
anche perche. per quel che li 
riguarda. a meta vi sono riu-
sati 11 discorso si fa piii com 
plesto quando si affronta il 
tema dei rapporti Europa Stati 
Vmti Naturalmente le post 
zinm diverqonn a seconda de 
gli mterlnculon ma un mini 
mn comune dennmmatore e'e 
ed e che qh Stall Vmti devono 
prima d> UiVo mettere fine 
alia auerra nel Vietnam se 
voglmno ritrorare il credito 
che hanno avuto fino ad ora 
in Europa occidentale Wa 
larola secondo cut la auerra 
nel Vietnam potrebbe cant'v 
nuare e allaroarsi senza che 
per questo la NATO vi venga 
impltcata. qui nessuno crede. 
Vivissima anzi e la preoccu 
pazione che. di questo jjasso. 
I'Europa sara spinta a stac 
carsi da Washington proprio 
perche nella parte occidentale 
del vecchio continente dtfficil 
mente si tollererebbe un allar 
qamento della auerra che por 
terebbe mevitabilmente a met 
tere w moto processi a catena 
Alio stessn Mimstero deqit 
E*ieri ad esempio ho trorato 
genie sensibilissima ai giudizi 
di U Thant sul Vietnam ed 
£ per questo che qui si guarda 
con preoccupazione alia sor-
dita di Johnson rispetto a 
qualsiasi proposta di pace ra-
gionevole. 

Volendo riassumere ft pen-
siero governativo si dovrebbe 
dire che Copenaghen i impe-

gnata a fondo nello sforzo di 
retto a impedire che le post 
ziom dell'America in Europa 
si deteriorino a tat punto da 
portare alia dissoluzione del 
I'alleanza. In altri termini, il 
governo danese vorrebbe una 
America migliore. piu publa. 
che desse assai meno da pen 
sare dell'America di cui sta 
a fianco £ ' il dramma di tutti 
gli atlantici c democratici ». 
di quello specie di atlantici 
cioe. che per altro si va rare 
lacendo t quali hanno creduto 
e credono tuttora al contenuto 
dtfensivo e innncente dell'al 
leanza ma che proprio per 
questo fimscono con I'essere 
presi di contropwde dalla real j 
ta In fondo £ lo stesso dram 
ma del qoverno belqa. il cui 
ministro degli esten. Harmel. 
st aifatiea mtorno u un piano 
che dorrebbe. nelle sue spe 
ranze. rendere miqliori accet 
tabili. e m oqm caso p'ii euro 
pei sia la NATO che qli Stati 
Uniti 

1 tedeschi dell'ovest. come 
abbiamo visto. non credono 
molto a questa possibilita- piu 
realisti di tutti cercano dt 
darsi da fare in prima per 
sona. abbozzando sia pure con 
circospezione e m vista di 
obiettiri ancora non chiari, 
una loro politico verso I'Est 
Ma si pun dire che » danesi 
ri credano? La risposta £ 
difficile Ma - quel che e 
certo — e che anche i danesi 
si muovono in mezzo a note 
voli conlraddiziom Prendiamo 
la piu evidente e anche la piu 
sigmficatica Essi sono asser-
tori di qualsiasi forma di dia-
logo tra Est e Ocest: bilate-
rale o multilaterale, da paese 
a paese, o da alleanza ad al

leanza Per loro iimportante 
e amvare a un •ustema accet 
tabile di sicurezza europea 
Ma se un dtalogo intertedesco 
s'ingagg>a. o dentro o fuori 
la NATO, la loro reazione e 
sospettosa preferirebbero in 
fondo poter controllare le 
mosse di Bonn Mo come riu 
scirvi? Attraverso I'alleanza 
c molto difficile, visto che la 
NATO in quanta tale, ha sem 
pre cercaio (Timpedire am 
cinamenti sostanziah e *ul 
piede d> pirud. tra le due 
Germame Aaqirando la \A 
TO? Ma »i e un <o\o n.odo 
per farlo <tabihre normali 
relaziom con la Repubbhca 
demncraVca tedesca che sa 
rebbe un mudo so^tanziale d> 
serrirst di ques'a carta per 
controllare Bonn 

4 Cnpenaqhen mi si e detto 
negli amhienti ufficiali. che la 
Danimarca non e disposta al 
meno per ora. a rompiere un 
passo di questo aenere. che 
sarebbe decisiro per avnare 
un processo diretto a reabzza 
re la sicurezza Ma in am 
bienU ufficiosi anche vicini 
al qoverno, mi si e a»sicurato 
mvece che la Danimarca fi 
mra per farlo perche ti tratta 
di un'esinenza ohiett^va Del 
resto qui vi e molfo rispetto 
delle realizzaziom della Re 
pubblica democratico ledesca 
e si ammette apertamente che 
la Germama sncialisia £ di 
ventata una forza economica 
considererole. con la quale 
molti paesi europei dovranno 
presio o tardi, ma prii presto 
che tardi, fare i comi. E la 
Danimarca li fa: il suo com 
mercio con la Repubblica de-
mocratica tedesca £ florido ed 
i partendo da questo dato che 

molte forze pobtiche. soprat 
tutto nelle organizzazmni gio 
vanili. ponqono il problema 
del riconoscimento diplomati 
Co della Repubblica democra 
tica tedesca Persino i aiorani 
del partito conservatore lo 
hanno chiesto. dopo che orga 
nizzaziom qiovanili di ogni 
partito lo avevano fatto Ma 
i punti piu esplostvi della si-
tuazim:e sono il Vietnam e la 
Grecia Sul Vietnam non vi £ 
nessuno che se la seme di 
ddendere le prtstzwni ameri 
cane Sulla Grecia si £ arri 
rati, e per la prima rolra 
nella storia onhlira della Da 
mmarca. a mettere in.sieme 
un enmitato. m cui sono rap 
presentati tuUi i partiti. per 
aiuti ai palrioti greet perse 
quilati dalla dutalura E pro 
prio net qiirnt m cui ero a 
Copenaqhen. I'Associazione 
aqncoltori danesi ha votato 
una mozione per d boicottaq 
gio del regime parafascista 
qreco. 

Certo. la Danimarca £ un 
piccolo paese e molti atlan'ici 
affermanc che proprio per 
questo si pud permettere passi 
che altri non potrebbero Ma 
e un paese stimo'.onte e scioc 
co sarebbe quardare ad esso 
con suffirienza Qui vi e un 
personate politico di prim or 
dme e una q'oventu coraqgio 
sa e combattiva Questo per 
sonale politico e questa gio
ventu non credono piu ormai 
alia relorica del passato Vo 
gliono costruire un'altra Euro
pa e intendono portare ad essa 
un contributo sostanziale Del 
resto essi sanno battersi per 
questo: con prudenza ma con 

oslinazione I giovam soprat 
tutto vogliono sapernc piu a 
lunqo sul mondo di oqgi e su 
quello dt domam. Non accet 
tano che si spaca loro I'allean 
za atlantica come un toccasa 
na. non accettano che I'Europa 
debba assistere impassibile al 
massacro perpelrato dall'Ame 
nca nel Vietnam 

In quanta at sun personate 
politico, esso £ impegnato m 
una difficile arova. queha di 
teware di * miqliorare > Val 
leanza per nun essere costrettn 
a la^ciar'a E una p n r n al.'a 
cui riuscita molti non credono 
per questo la politico di De 
Gaulle — che ho mandato al 
diavolo I'inteqrazione mdita 
re — e qui a^ai oopolare E 
anche se uffinalmente ci si 
astiene dal pronunciarsi sulle 
scelte di Panqi, m prirala le 
si approra calnrosamente 
perche — mi si dice a Cope 
naqhen — la Francia rappre 
senta pur sempre un esempio 
da seauire nel caso in cui tutti 
gli sforzi per * mighorare» 
I'alleanza doiessero risuliare 

rant. 

Alberto Jacoviello 

// prossimo 
aervizio del 
nostro inviato: 

ARRIVA PER 
WILSON L'ORA 
DELLE SCELTE 

si oppone. il Viccpresidente 
on. Targetti e tutti i rappre-
sentanti della sinistra si di-
mettono dal Consiglio di pre-
sideir/a. 

II IK gennaio sono nuova-
mente m .sciopero gli operai dl 
numerosi stabilimenti a Mila
no. a Torino, a Livorno. a 
Palenno A Roma viene pro-
clamato lo sciopero generale. 
grandi manifestaziom si spie-
gano in tutti i rioni conver-
gendo al centro della citta. La 
x celere» the ha sbarrato 
Montecitoiio carica con vlo-
len/a i dimo^tranti Pietro In-
iirao e altri compagni sono 
colpiti brutalmente dalla poli-
/ia 11 20 gennaio l'ANPI lan-
ci.iva on appello. 

L'ultima siduta della Came
ra si prolunga ininterrottamen-
te dal mattino della domeni-
ca 19 sino alle 7 di mercoledl 
21 gennaio Dopo HO ore di se-
duta continiia la maggioranza 
votava la fiducia al governo e 
la legge ilettorale. i deputati 
cnmumsli e socialisti che per 
!>2 giorni avevano condotto una 
lotta sen/a soste. abbandona-
vano Paula al canto degli in-
ni della Repubblica e dcll'In-
teina/ionalc e ritornavano 
nelle lorn scdi per continuarc 
la battauha nel Paese 

II 27 gennaio il piogetto di 
leilge passava anche al Sena-
to. dove la magginran/a sca-
valco ogni legge e regolamen
to II :U) riprendevano le agi-
ta/ioni operaic con uno scio
pero generale a F i r t w e e 
provincia e centinaia di mani-
festazioni e comi/.i in tutta Ita
lia. Dopo il tlibattito in Com-
missione la discussione inizia-
va in aula il mar /o e sin dal 
primo giorno De Gasperi po-
neva la qucstione di fiducia 
su tutta la legge. II 12 marzo 
scioperano per 24 ore i fer-
rovieri in tutta Italia per le 
loro rivt ndicazioni economi-
che legate alia lotta per sal-
vare le libcrta II 14 marzo 
migliaia di braccianti in A-
bru/zo. nelle Puglie e in Ca
labria abbandonano il lavoro 
e nianifestano nelle s trade. 

Le sedute proscguono con 
un crescendo di illegalismi e 
di fa7iosita da parte della 
maggioran/a che costringono 
il 2'i marzo il Presidente del 
Senato Paratore a dimettersi. 
Meuccio Ruini accetta, il 25 
marzo. di farsi cleggere dai 
democristiani con lfi9 voti su 
M)\ votanti II 27 sciopero ge
nerale di protesta a Napoli, 
Caserta. L'dine. Monfalcone 
mnntre il Senato siede ininter-
rottamente. giorno e notte si
no alle ore 10 del 29 marzo. 
Fu la seduta piii drammatica 
del parlamen'o italiano La 
maggioranza soppresse in pra-
tica i] diritto di parola e di 
voto ai seriatori di opposizio
ne e straccio il regolamento. II 
segrctario generale a w . Ga-
lante venne t^tromesso dal suo 
posto alia sinistra del Presi
dente: al suo poMo sj insrdio 
un senatore democristiano. I 
senatori socialisti e comunisti 
reagirono con decisionc e ne 
soffersero i banchi del Senato. 
Nei sotterranei di Palazzo Ma-
dama stazionavano un centi
naio di carabinicri comanda-
ti dal Colonnello Luca in at-
te«a del t fattaccio » per poter 
intrrvenire La legge elettora
le fu messa ai voti nella piu 
crande confu^ione di fatto non 
fu vntata. n« .«unn verbalizz6. 
a^^rnti -tcnografi e ^rgretari 
il verba le fu ^toso a posterio
ri n< lla srereterin della DC. 

In «crata si nuniva la se-
gretcria della Confederazio-
ne del lavoro che diramd il 
comunicato « In seguito ai 
gravi fatti awenu t i con la 
apcrta comphcita del presi
de nte Ruini nell'odierna se-
atita dri Senato neiia quaie 
il governo calptstava la Co-
«Mtii7iore. la segrcteria della 
COIL ha ritenuto che que
sto atto e«=ipe una pronta ri-
viv»stg ^a partp Hi tutti i lavo
ratori it^hani Essa ha deciso 
vercin di proclamare lo scio-
i>ero dt ?f ore in tutta Italia 
e per tutte le ealcqorie * II 
mo\ irm nto riusci compatto e 
in mohr localita pro«cgui oltre 
Ic 2? ore II Sonatn non fu piu 
riapf rto 

Ma il p-ipolo italiano vinse la 
sua battaglia II voto del 7 
eiueno seppelli la legge truffa. 
lx- liste di maggioranza non 
ottmnero il 50 01 per cento, 
il meccani^mo truffa non seat-
to e il voto diede un notevole 
succt-sfo alle smistre ed un 
*crm oilpo alia DC cd ai suoi 
alleati De Ga^pen fu costret 
to a dimettersi Saragat ab
ba ndor.o |a secre tena del par
tito suria 'demorratico I-a vit-
tona fu doMita all unita delle 
forze del la\orr> r HelU Resi
st* nza alia r»insap<-v ole/za dei 
v r n antifascist! della gravita 
d<l pericrilo per le istituzioni 
dimocratichc. alio slancio col 
quale le masse lavoratnei sce-
scro in lotta e al diretto. quo
tidiano sincronismo tra l'azio-
ne del parlamento c quella del 
paese. 

Pietro SecchU 


