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OGGI 

un Colosseo 
per Nixon 

QUANDO giovedi, alle 
16,10, e cominciata 

la trasmissione televisi-
va dedicata aU'arrivo di 
Nixon a Roma, si e visto 
sul video un cielo gonfio 
dt nuvole procellose. La 
voce del telecronista, len-
ta e impersonate, ha det-
to: < Siamo qui a Ciampi-
no... », e difatti, a queste 
parole, e comparso il Co
losseo. II telecronista c 
rimasto un attimo inter-
detto, ma sitbito si e ri-
preso e ha confessato: 
« Questo e il Colosseo...*. 
Un altro, al suo posto, 
avrebbe anche potuto ten-
tare di ncgarlo, ma lui ha 
preferito essere sincero: 
si trattava effettivamente 
del Colosseo e non siamo 
piii ragazzi. Alia visio-
ne delVAnfiteatro Flavio, 
hanno poi jatto seguito 
altre vedute di Kama an-
tica e monumentale, ma 
il telecronista ormai co-
nosceva il jatto suo: ha 
detto che si trattava di 
bellezze die il presiden-
te degli Stati Uniti tra 
poco avrebbe ammirato e 
ha aggiunto che « queste 
immagini danno sempre 
una soddisfazione». E ' 
vero: non potete immagi-
nare come noi, che pure 
incliniamo al pessimi-
smo, in quel momento, 
vedendo la Torre delle 
Milizie, ci sentivamo ap-
pagati. 

la biro 
II quadrigetto di Nixon 

si e posato dolcemente 
stdla pista, e dopo qual-
che attimo dal suo arre-
sto il presidente america
no e comparso, inanco a 
dirlo, sorridente. Ne sia
mo rimasti delusi, perche 
dopo avere letto su tutti 
i giornali che « Nixon in
troduce un nuovo stile 
nei rapporti internaziona-
l i» ci aspettavamo, fin 
dal suo arrivo, qualche 
sostanziosa novita. Ci sa-
rebbe piaciuto, per esem-
pt'o, che all'aprirsi dello 
sportello fosse comparso 
U segretario di Stato Ro
gers a comunicarci: « II 
presidente si e chiuso 
dentro. Piange e non vuo-
le uscire ». Invece eccolo 
It, Nixon, salubre e turi-
stico, con quella sua aria 
da rappresentante di bi-
giotterie. Porta i pantalo-
ni un po' troppo corti 
sulle scarpe, come il se-
natore Leone e Peppino 
De Filippo, e. tion veden-
dogliela svorgere dal ta-
schino delta giacca, viene 
voglia di avvertirlo che 
ha pcrdjito In biro. 

In una panoramica che 
era statn proiettata prima 
delVarrivo del * number 
one » presidenziale, le no-
stre truppe che formava-
Tio il corpo destinato a 
rendere gli onori milita-
ri alVospite, apparivano 
allineate in maniera per-
fetta e noi, che siamo 
militaristi da libera usci-
ta, ne averamo tratto una 
impressione ammirata ma 
raggelante. I soldati ci 
pincciono, si, ma in posi-
zione di riposo. Fortuna-
tamentc, quando, al mo
mento in cui Nixon li pas-
sava in rivista. ci sono 
apparsi in primo piano, 
gli automi che avevamo 
vutto dall'alto erano ridi-
ventati uomini- le file fa-
cevano qualche curia cor-
diale e la in fondo ap-
pariva un licve, rassicu-
rante disordine. La con-
solante certezza che noi 
non somicjHamo ai tcde-
schi ancora una volta ci 
ha rallcgrato, e c'era qui, 
in prima fila. un ragazzot-
to meridionale che stava 
almeno mezzo naso da-
van*i ai suoi commilito-
ni. con Varia di dire- < lo, 
qui, mi trovo benisaimo ». 
Anche la musica e anda-
ta eqreaiamente. I nostri 
musicanti militari Vinno 
americano lo sanno. si, 
ma con auaJche incertez-
r/i. Siamo sicuri che fra 
gli ottoni ci deve essere 
almeno nn comnnista. ed 
era quello che ieri. lo ab-
bicmo sentito perfetta-
mente. sofffard per con-
to proprio. 

Le presentations sono 
state ravide, secnr.do un 
cerimoniale. come ha det

to U telecronista che de
ve essere un fine lettera-
to, « limitato nella solen-
nita ». La stretta di ma-
no dell'on. Rumor e a so
le dita, quale si usa nelle 
sagrestie, Nenni stringe 
la mano come se avesse 
venduto il vitello, mentre 
dal vice presidente De 
Martino, giovedi, si ef-
fondeva la cordialtta di 
un termosifone spento. 
Salutando Nixon lo si e 
visto monnorare qualche 
parofa. Forse Jia det to: 
« Che bcllezza se ce ne 
stessimo rjm'eti a cava no
stra ». C'era il presiden
te delta Corte costituzio-
nulc Sandulli, ma manca-
va Vex presidente Am-
brosini, informato in tem
po che non ci sarrbbe 
stato un rinfresco. 

Naturalmente, il clou 
detl'accoglienza e stato 
rappresentato dai discor-
si, qvello di Saragat e 
quello di Nixon. Non ca-
piremo mai perche il Qui-
rtnale si serva da un car-
tolaio megalomane, che 
fornisce al Capo dello 
Stato, per le sue prcgc-
voli allocuzioni, dei fogli 
di carta grandi come quel-
li delle chiamate di leva. 
Non si pofrebhero usare 
dei formati piu modesti 
e piii maneggevoli? 11 
presidente americano, in
vece, parla improvvisan-
do, e bisogna dire che se 
la scelta dei suoi collabo
rator risultera felice co
me quella del suo tradut-
tore in italiano, siamo 
suWorlo delta catastrofe. 
Si tratta di un colonnello 
(cost ci e stato detto) 
grande e grosso, dell'Air 
Force. Traduce senza mi-
rare, se ci capite, lascian-
do <~he le parole, come le 
bombe nei bombardamen-
ti, cadano a tappeto. Alia 
fine di ogni periodo, 
Nixon gli si volgeva come 
a dire: « Colonnello, spa-
ri lei » e lui, quel guer-
riero, veniva giii in pic-
chiata. Dice «recupera-
zione » per dire « ripre-
sa » o c r i t o n i o > , e a un 
certo punto ha t radotto: 
«...i nuovi eapi che voi 
fornirete per il vostro go-
verno e noi forniremo per 
il nostro Stato... », cosi 
volgendo in italiano il 
verba to give, dare , o, 
se si vuole, esprimere. 
(Se pensate a Tanassi, 
vi rendete conto che bi
sogna assolutamente cam-
biare fornitore). In un 
altro momento il colon
nello ha detto testual-
mente: « ...quello che gli 
uomini pensavano come 
idealista...» intendendo si-
gnificare che quanto agli 
uomini del passato pare-
va un astratto ideate, og-
gf, in Italia, e realta. 

suspense 
Ma il momento di su

spense c venuto quando, 
sempre traducendo, il co
lonnello cosi si e espres
so: « ...lascero l'ltalia con 
conoscenza delle vostre 
opinioni e anche con qual
che cosa di piii... ». Ora, 
com;iderando che ci tro~ 
viamo di fronte a un tipo 
mercantile, che dice « for-
nire » inrcce di « espri
mere », c facendo caso al 
fatto che il colonnello, 
dopo avere dichiarato che 
il presidente americano 
voleva tasciare l'ltalia 
< con qualche cosa di 
piii », si c taciuto minac-
cioto, noi abbiamo pen-
sato che ci avrebbe chic-
sto un prestito. Questi 
americani' che siano vc-
nuti per fare un affare? 

Poi si c formato un fun-
go corteo di macchine e 
la comitirn si c a r r i a t a 
verso VUrbe. E' entrata 
per Porta Latina e dopo 
la Pastcgaiata Archeolo-
gica, indorinatc chi si c 
rivisto: il Colosseo. anco
ra il Colosseo, quel biri-
chino. 11a raqione il te
lecronista- r sempre una 
gran soddisfazione: c noi 
abbiamo spento la TV, le-
lici delta bclla ccrimonia 
offertaci du questa no
stra Italia atlantica, che 
c, come tutti snnno, una 
repubblica fondata sni te-
legrammi. 

Fortebracclo 

La nuova provocazione tedesco-occidentale a Berlino Ovest 

Pericolose iniezioni da Bonn 
per curare una citta malata 

La « piccolo guerra» del 1965 - Berlino Ovest sprofonda in una crisi di invecchiamento e di inaridimento che 
potrebbe superare rompendo I'isolamenfo e frasformandosi in punto d'incontro Est-Ovest - La RFT si oppone per 
non rinunciare alle sue mire revansciste e ricorre ad interventi che rappresentano un rischio per Tintera Europa 

• ^ 

Una giustizia di classe 

Felice Riva con la moglie ad una c prima > della Scala 

L'ultima « crisi » di Berlino 
esplose nell'aprile 19(55. La cit-
th si sveglib, quel Kiorno. sot-
to un cielo carico di basse 
nuvole bianche con rari squar-
ci di azzurro. La temperatu-
ra era, per la stagione, piut-
tosto mite. Sembrava una 
Riornata normale, sino a quan
do edifici e finest re incomin-
tiarono a tremare. Ad est e a 
ovest, senza distinzioni, trenia-
vano 1 vetri delle case e le 
volte del tea tn , le vetrine dei 
ncgozi e 1 piloni dei ponti 
della ferrovia sopraelevata. La 
gente, per capirsi, doveva qua
si Rridare. Una squadriglia di 
« MIG» si era scatenata su 
Berlino. 

Gli apparecchi scendevano a 
picchiata sul Reichstag, allo-
ra solo in minima parte ri. 
costruito, e sul vicino palaz-
zo dei congress! a forma di 
ostnea rovesciata e, dopo aver 
qua.si sfiorato gli edifici, risa-
livano verso il cielo. Sembra
va un esercizio acrobatico, 
ma solo j bambini — e non 
tutti — si divertivano: aggrap-
pati al ponti della Sprea am-
miravano le evoluzioni calco-
late al centimetro del potentl 
caccia supersonic!. 

Le comunicazioni stradall 
tra BerJino e la Germania oc-
cidentale, intanto, erano in-
terrotte in seguito a manovre 
militari congiunte RDT-URSS. 
Centomila uomini si «eserci-
tavano » in lungo ed in largo 
tra i boschi ed I campi sui 
quali la primavera tardava a 
spuntare. Al di la del confine. 
gli uomini dei servizi di ascol-
to americani e tedesco occiden-
tali se ne stavano incollati ai 
loro apparecchi per afferrare 
il significato ed il contenuto 
delle manovre in corso. ma l'e-
tere non nspondeva. Ordini o 
direttive. evidentemente non 
venivano dati ne per radio, 
ne per telefono. 

Tutto funzionb alia perfezio-
ne. Chiusi al traffito civile, 
gli accessi a Berlino Ovest ri-
masero aperti a quello mill-
tare delle tre potenze occu-
panti (americani, inglesi e 
francesi). I corridoi aerei .si-
masero indisturbati, almeno 
nei iimiti t ra i duemila e i 
tremila metn fissati dallo sta
to maggiore delle manovre. Un 
apparecchio con a bordo 
Erhard, allora Cancelliere dl 
Bonn, che voleva scendere a 
1 »(M) metri, fu convinto dal-
l'inter\ento dei caccia della 
RDT a nportarsi alia quota 
stabilita. 

La a crisi » dur6 esattamen-
te una settimana: dal 5 all ' l l 
apnle . In quella settimana, il 
Bundestag (parlamento) tede-
sco-occidentale aveva mfatti 
deciso di lasciare le sonnolen-
te rive del Reno a Bonn per 
trasfenrsi, armi e bagagli, nei 
settori occidental] dell'ex ca-
pitale del Terzo Reich. 

A poco meno di quattro an-
ni di distanza, lo stesso Bun
destag, allargato questa volta 
ai rappresentanti dei a IMCH-
der» (comprese alcune deci-
ne dl neo-nazisti della NPD) 
tornera il 5 marzo a nunir-
si a Berluio Ovest per elegger-
vi il Presidente federale. Non 
sappiamo ora se le misure 
annunciate dallTJRSS e dalla 
RDT — manovre militari e 
divieto di transito via terra 
per i «grandi elettori» del 
successore di Luebke — ri-
calcheranno Jo schema della 
«piccola guerra n dell'aprile 

1965 e se ad esse altre misu
re si aggiungeranno. 

Quello che appare inconce-
pibile e che Bonn, dopo aver 
ricreato a freddo e premedi-
tatamente le condizioni della 
crisi di quattro anni fa, ha 
sdegnosamente respinto l'of-
ferta della RDT — lasciapas-
sare per Pasqua tra Berlino 
ovest e Berlino est, purche la 
elezione del presidente fede
rale venisse spostata in Ger
mania ovest — che le avreb
be consentito di riportare la 
tranquilhta nei centro del-
1'Europa, di salvare la fac-
cia e di soddisfare un'aspira-
zione di molti cittadini delle 
due Berlino. Perche dunque 
questa cocciutaggine degna dl 
miglior causa? Per dare una 
risposta e necessario esamina-
re im po' piii da vicino la 
realta di Berlino ovest. 

Berlino Ovest e una citta 
profondamente malata. Quella 
violenta ondata di benesse-
re e persino di lusso, che col-
pisce cosi fortemente il visi-
tatore occasionale, e solo ap-
parenza, una facciata tenuta 
in piedi artificialmente con i 
soldi che da Bonn arrivano 
a Berlino Ovest sotto forma 
di sovvenzioni, esenzioni fi-
scali ed altre misure soccor-
ritrici. Nella realta, la strut-
tura economica berlinese occi
d e n t a l continua a rinsecchi-
re, grandi aziende, istituti di 
ricerca e cervelli preferiscono 
trasferirsi in Germania occi
d e n t a l , la vita pohtica e cultu-
rale si inaridisce, il senso del-
1'isolamento e della mancanza 
di prospettive cresce e, soprat-
tutto, la popolazione invecchia 
e duninuisce per cause natu-
rali e perche molti preferi
scono andarsene alt rove. 

Gia alia fine del 1%5 11 20 
per cento degli abitanti di 
Berlino Ovest avevano supe-
rato i 65 anni di eta. In Ger
mania occidentale tale quota 

Lusaka 

Sventcito 
attentate* 

razzista contro 
lo ZAPU 

LUSAKA. 1 
Nollo Zambia e .stato 5̂ ?o;x?r-

to un comp'otto i cui prurna-
tori inteiwlevano far salUre a 
I^i-aka Todtflc-'o dove ha sr-:lo 
il partito Z\PU (Un<xie del 
oopo'o africano Zinibahwe). dei 
naz'ona'iiti afnc.in: <te'ln Rho
desia. 

D r-ante m.i inia^ine c stato 
Sv'o;y>rto die l'attuazione di 
que.>to piaivo ora .s.t.ita affida 
ta alia o-^ia;7za7 oie so^rcta 
<lei razz.stj bi.inc-hi rho?le->iarii 
f Vo!pe ro.s.-va >. L'e^p'o-i.vo per 
l'attentato torronAtu o dovova 
essere introiotto dalla Rho le 
sra da un certo Haro'd Barrv. 
Boy3. TiittaviA co^tir. a^pena 
mei=B p'ode in temtono zam-
bo>i. e stato fermato e no] 
po-t,-iha?.i?!i deMa sua a'ltomo-
b:'e 6 sta'.o tro-.a*o l'csp'asho. 

COL BIMBO DA ALIA HARE HA OCCUPA TO 
IL POSTO Dl FELICE RIVA A SAN VITTORE 
Mentre usciva Pindustriale che ha fatto bancarotta per 8 miliardi e che ha gettato sul lastrico 
gli operai, entrava nei carcere milanese una povera donna che aveva litigato con il marito 

Domani uno sciopero di protesta 

Minacciati da Bruxelles 
licenziamenti a Ispra 

ISPR\. 1 ^ 
AlVEuratom di I>pra la s-.tuazionc 6 tomata a precip:t^re Z 

rap-.damente. I graivli burocrati eampn di Bruxelles a\reb ; 
bcro dec;so, seco^do informar.oni dJfu*esi questa sera, il -
hcenziamento cntro ffiupno di 75 operai speciahzzati. disegna- Z 
ton e tecnici van del'.a cate^ona degh appaltati. e di altn -
75 appaltati entro l'anno 1969. 

Inoltre — stando sernpre alle stesse informazloni — e pre Z 
visto il hcenziamento, probabilmente immediato anche que- -
gto. di 32 unita del personale ausihario e infir>e la mes^a fuori _ 
bilaocio, (eufemismo per dire che anch'essi sono sulla stra- -
da del licenziamenU)) di 123 fra ncercatori e tecnici. 

La risposta deRh scienziati. dei tecnici. dej?h operai. del ~ 
C*ntro di Ispra e stata immediata. I rappresentanti dei di- -
pendenti. mfatti, nei corso di un'assemblea straordmana. Z 
che ha avuto luogo questa sera all'intemo del Centro. hanno -
fia de'uberato uno sciopero generale per lunedi e un'as^em- . 
hkmi ult«nore. alia quale dovra partecipare tutto il per- Z 
MWIU. per deddere area le ultenon forme di lott* * 

Dalla nostra redazione 
MILXNO. 1 

II mi^tero 6 chianto. Tutti si 
domandavano come Felice Rna 
a \ e^e potuto uscire da San Vit-
tore senza e-^ere visto dai 30 
e p:u piornahsti e fotografi ap 
postati alle tre uscite. Ade^so 

. sappiamo che a renderlo m\i-
5ioiie e stata... una tesi giundi-
ca. Elcco. mfatti. quanto rife 
n^cono l qiiOtid am che sono 
in .itirn ta co, R,\a 

Dunque. appena giunta la no-
tizia dell'accoghmcnto del n-
corso da parte della Cassazione. 
il difcn^ore professor Dall Ora 
studio un piano s;rategico le-
fia e Co'oro che \cncono me^ii 
in hberta prov\isona de\ono ?a-
lire «u un furgone cellulare che 
h trasporta in questura, do\e 
\icne controllata l'c^istenza o 
mtno di altre pendenze che po-
trebbero impedire la scarcera-
zione. 
Ma Ri\a non a\e\a ottenuto la 

hberta prov\isona, \eni\a in
vece nlasciato perche il man-
dato di cattura nei suoi con-
fronti era nullo (almeno se-
condo la Cassazione). Di con-
seguenra. efih tornava il libero 
cittadino che era prima: libero. 
quindi. anche di scepliere il 
luogo e il mez20 di uscita. 

Ecco la tesi del difensore 
che venne esposta al direttore 
del carcere, dottor Corbo, da 

un altro legale. ap;xjsitamerite 
mobilitato. lawocato \dornato. 
Morale, \erso le H.% di \e-
rierdi. e scattata I'< opcrazione 
uscita >. L'Adornato e c-ntra-o a 
San Vittore dalI"ingre*so ccntra-
!e mentre un amico del dete-
nuto varcava la Porta Carraia 
di \ia Gioian Battista Vico con 
un'Alfa 17.50. Qualche istante 
dopo. la macchina ntorna\a in 
vtraria. rccando a bordo Kcl.ce 
Rua. l'amico e il legale Q.esta 
la \ersione. non sappiamo qjan-
to preci^a. fornita dai grandi 
quo'idiam. 

Ci siamo dduncati ad e>porIa 
perche f^^i scmbra recare I'ul-
timo tocco a.la immacir.e del 
nostro dintto offcrta da que
sta ucenda Un dintto, cioe. 
che impressionante, immutabile. 
schiacciante. come una pc t a 
di bronzo \erso 1 comuni cit
tadini. M fa fluido. oscillante. 
\anabile come uno schermo di 
fumo di fronte ai ncchi e ai 
poten'i 

Torniamo all'origine. Scoppia 
10 scandalo e il Rua non si toc-
ca perche bi«o$ma avere tutte 
le prove pnma di inffuaiare un 
personafjgio simile. Poi le pro
ve sembrano a r m are. \isto 
che si costruisce un ehilometri-
co capo d'imputazione: ma Riva 
non si tocca ancora perche e'e 
11 pericolo che non paghi i cre-
diton. fra i quali le banche. 
Poi Riva paga, almeno is par

te, con una tr.m-azione: c que
sto rintnta un r'.ovo motuo per 
non toccar o. in quanto a\ra 
dintto all'a'tt n .ante del danno 
nsarcito. Fma'tnente si annun-
c.a il proct sso e il presidente 
capo del Tnb^nale sbatte in ga-
'era il nostro Inaudito c crrore 
di dintto '. che la Cassazione 
cancdla a tfrr,f»o di record, ren-
dendo. almeno per il momento, 
1 imp.itato al'a >:iia condizione 
di intansr.b li'a. Di questa. la 
uscita clanrf<-t.na dal carcere 
e il manca'o pas^a^cio in que-
Mura. sono « \nri» ntemente sem-
p!ici corol'ari. 

Pare ch^ molti detenuti ab-
b.ano scntto a!le loro fammlie 
e ai diffn'-fin. m.itandoli a dar-
si da fare perche sia loro usato 
lo stes<^ trattamento. Ev^flente 
mente non hanno capito la dif-
ferenza che pa*ca tra un ban-
carottiere volcrare e un Rua. 
Pero questa \o'ta sono in molti 
a non capire. anzi a nfiutarsi 
di capire. e non detenuti ma 
magi^trati. awocati. semp!ici 
cittadini. Cosi, abbiamo ragione 
di credere che il caso Rna ser-
wra se non altro a rendere 
ancor piii eviriente la necessity 
di un'altra ciustizia: una giusti
zia \era, c:o6 democratica e non 
di classe. 

• > • 
Pressapoeo alia itessa ora 

in cui Felice Riva. 1'indus'riale 
accuaato di bancarotta per 8 

mihardi. Ias«.ia\a il carcere di 
San \ ittore. t a bordo di una 
auto fantasma » 'come ha scntto 
il « Corr:ere >>. per elude re. con 
la tacita compiac* r>za della di-
rez.one carccrana. 1 asscd.o di 
una cjuarantina di fotoreporters 
e giorna!i->ti. nel)o s!c-,v) car
cere entrava — e purtroppo ncs- i 
suno— prt-M ttifi dall'attrsa del 
< personaggio > ci ha fatto ca=o 
— una carmonttta dei carabi 
men di Rho Pra due mihti 
c'era una govane donna che 
aveva in braccio il ficliolctto di 
4 me=i. Madre e 1 c!io — Maria 
Mina Balaia. di 2» anni. e il 
piccolo Dirco — pochi minuti 
dopo erar.o entrarr.bi in una 
delle cclle della sc*7 one fem-
minile. 

Mana Mina Balaia non ha ru-
bato. non ha truffato. non ha 
nt-mmeno frodato i. fi-̂ co, non ha 
causato a!cun fallimento. no per 
8 miliardi, ne per un «oldo bu-
co: e stata condannata il 30 
o:tobre s*.orv> dal pretore di 
Rho < a «-ei mesi di carcere > 
per « mancata assistenza fami-
liare > dopo una lite col marito. 

Icn mattina. alle 10,30 sono 
arnvati i carabinieri. nella po
vera ca*a su un hailato.o dove, 
press'a poc-o nello stesso pe
riodo in cui veniva condannata, 
s'cra riunita col marito, il mu-
ratore Ugo Tubiana. S'erano 
rappaciflcati proprio in occasio-
ne della nascita del flgholeito, 

nprtndcndo a vncre assiemc, 
duramente ma d accordo Maria 
Mina Balaia non ncordava piu 
nulla del pnxesso e del'a con-
danna. senza la condizionale che 
un quahiaM awocato puo ot;e-
r.tre anche per rcati piu gravi. 
r.e lei. n<j il marito (che in 
quel momento era al 'avoro) 
si ramrnentavano mu. E cosi, 
qianrio ?ono arnvati. i cara-
bmiori <=!tssi, \edfiwio la don 
na col bimbo in braccio, sono 
rimasti sconcertati. 

Ma i mih'i non hanno potuto 
fare aUro che esctjuire il man 
dato e portarla, col bimbo in 
braccio, a San Vittore. 

Xcssun inUrvcn'o, ne tele-
fonate urpcnii di qjakuno da 
Rho a Milano. come quelle ?pese 
dalle vane procure fra Roma 

e Milano. dalla dirczione del 
carcere alia que-tura. per I.be 
rare presto, sempre piu presto 
P'elice Riva. E r.emmeno. pro 
babilmente. ci saranno d.chia 
razioni di luminan del dintto. 
o commcn'i di specialisti sul 
ix^rche e ^ul percome. sul < n-
spetto fonn.ilo » deila le^kie e 
;u! a sua ^ostanziale — in ca=i 
come questo — aberrazione clas-
si.sta. 

Maria Mina Ralaia non e Fe
lice Riva. non ha mandato sul 
lastrico 8 000 operai. non poteva 
« sottrarsi alia " giustizia " >. E 
ora, col bimbo da allattare. e 
al posto di Riva a San Vittore. 

era sul 12 per cento. « Dall'ml-
zio del 1966 — scrisse lo scor-
so anno il quotidiano Tages-
Spiegel — come conseguenza 
del magglor numero di deces-
si rispetto alle nascite e dei 
trasferimenti, la struttura del
la popolazione berlinese si e 
ulteriormente aggravata ». 

Per quanto riguarda il fu-
turo della citta, una inchiesta 
compiuta da un istituto spe-
ciahzzato per conto del Sena-
to cittadino. ha constatato che 
i 2.1B5 000 abitanti del 31 di-
cembre 1966 potranno essere 
mantenut! entro il 1970 sol-
tanto attraverso una immigra-
zione media annuale di 15.000 
persone. In caso contrario, 
continuando il processo in 
corso, gli abitanti scenderan-
no a 2.120.000. Ancora mag
giore, perb, in seguito all'in-
vecchiamento, sara la diminu-
zione delle persone in eta la-
vorativa: si calcola 135-160 000 
unita. 

E ' vero, alia fine del 1968 11 
senatore all'Economia Karl 
Koenig ha annunciato che 
«l'economia di Berlino si tro-
va nuovamente in una poten-
te fase di sviluppo ». Tuttavia, 
nota il settimanale <t Der Spie
gel u, «malgrado il bilancio 
favorevole del 1968, l'economia 
della citta rimane, almeno a 
lunga scadenza. precaria e f in-
sicurezza domina le discussio-
ni dei politici che vengono 
condotte dietro la bella fac
ciata ricca di color!». 

Una via d'uscita da questa 
situazione esisterebbe per 
Berlino Ovest, solo se il go-
verno cittadino nvolgesse lo 
sgnardo non soltanto sul
la Germania occidentale di-
stante centinaia di chilometri, 
ma anche sul naturale entro-
terra berlinese, che costituisce 
I'nttuale Repubblica democra-
tica tedesca. Uno sviluppo del 
rapporti con la RDT. d'altra 
parte, apnrebbe a Berlino 
Ovest anche la strada verso 
gli altri Paesi socialisti e tra-
sformerebbe la citta, da un'iso-
la ossessionata dal complesso 
dell'assedio, in un centro aper-
to per mcontn Est-Ovest sul 
piano economico, culturale ed 
anche politico. JI senato di 
Berlino ovest ha fatto di re-
cente compiere uno studio da 
un gruppo di esperti. Nei do-
cumento, elaboratci un paio 
di settimane fa. si prospetta 
la possibilith di uno svilup
po del genere, ma soltanto in 
linea teorica. In pratica non 
se ne fa nulla — almeno per 
ora — perche al fondo di esso 
vi sono due principi ancora 
tabu per il governo di Bonn 
e cioe il riconoseimento della 
RDT e l'accettazione di Ber
lino ovest come territorio a 
se stante o. come talvolta si 
dire, come «terzo Stato te
desco ». 

Tutto questo, in effetti, fa-
rebbe crollare alcuni pilastri 
fondamentali della politica re-
vanscista della Gennania oc
cidentale. 

Di qui. da parte di Bonn. 
la ricerca di una soluzione in 
un'altra direzione, vale a dire 
nei graduale assorbimento di 
Berlino Ovest nei proprio ter
ritorio. Ma la RDT e I'URSS. 
in nome del rispetto della 
realta scatunta dalla secon* 
da guerra mondiale e per o w i 
mot l vi di sicurezza. hanno 
sempre d.chiarato che non so
no disposti a subire un proces
so del genere. 

Ne da parte amencana, fran-
cese ed inglese l'atteggiamen-
to e nella sostanza diverse 
Non solo i tre alleati non han
no mai compmto un passo per i 
modificare lo « status » di Ber
lino Ovest a favore di Bonn. 
ma al contrario. piii di una 
volta hanno richiamato Bonn. 
piu o meno brutalmente, al 
riovere di nspettarlo. Nei mag-
gio 19fi7, per esempio, 1 co-
mandanti alleati di Berlino 
senssero senza mezzi termini 
all'allora borgomastro Al-
bertz: «Oggi come prima e 
pare re degli alleati che Ber-
hno non e un " Land " della 
Repubbl.ca federale e non de
ve percib essere govemata 
dalla RFTn. 

In mancanza deila poss:b:li- i 
ta concreta di incorporarsi di- • 
ret 'amente Berlino Ovest, ec
co che Bonn ricorre ai palha-
tivi: vi tiene una * seeonda se-
de n del capo dello Stato, v: 
manda periodiramente, corre 
scrisse una volta un g:oma-
le, «airline centinaia di chi-
Iogrammi d: scanoffie buro-
rrat:che » e qua'.che deputato 
dell'una o deli aitra commis-
sione parlameiuare, inipone 
ad ogni uomo politico stra-
niero in v :a^ ;o r.eiia RFT il 
r.carto di ur.a v:s.:a al « mu-
ro i), cos'rinse part:*i ed or-
gan-.zzaz.oni d: vano genere a 
Tmervi con^ressi e s:mpos:i e 
cosi via 

Si tratta di piccoli colpi di 
sp-.llo ai quali di soluo la RDT 
si hmita a reaqire con prote-
ste e note. Ma queste opera-
7.oni di «rout ine» perdono 
sempre n.u efficacia. e non 
guar:«cono la maiattia di Ber-
l.no Oves:. Allora Bonn non 
esita a ncorrere ad interventi 
p.u spettacolari, come appun-
to le a s s e m b l e plenane del 
Bundestag e l'elezrone del Pre-
s.dente della Repubblica. An
che que>te misure non servo-
no dt certo a far tnianre ed 
a «ringiovanire JI Berlino 
Ovest. In compenso, tendono 
a diffondere 1'infezione in tut-
ta 1'Europa. creando situazio-
m di cribi cui una volta o 
l'altra potrebbe divenire diffi
cile trovare uno sbocco pa-
cifico. 

Romolo Caccavale 

FEBBRAIO IN LIBRERIA 
le noviti, i successi, le ri-
itampe de IL SAGGIATO-
R E " di Alberto Mondadori 
Edttore. 

I frutti di una sensibiliti liri-
ca ardita, scossa da soprassal-
ti, profondamente femminea, 
e insieme tesa a una ra-
ziotialita costruttiva, coft pun-
te oracolari e autoironiche 
nella raccolta di poesie 
SERIE OSPEDALIERA di 
Amelia Rosselli. Collezione 
Scritlure. Lire 2000. 

La dialettica Ira «comerva-
z'tone » e « progresso » nella 
Chiesa cattolica in RIFOR-
MA RELIGIOSA E C U 
RIA ROMANA ALL'INI-
2 1 0 DEL S E C O L O di Lo
renzo Bedeschi: una lontana 
polemica del 1905 getta luce 
su conflitti e situaziom dt og-
gi. Lire 3000 

MEDIO ORIENTE 
Nella collezione Politica due 
opere-chiave per la conoscen' 
za del dramma mediorienta-
le. II punto di vista di un 
prolagonista di parte araba, 
nei volume RE H U S S E I N : 
LA MIA "GUERRA" C O N 
ISRAELE di Vick Vance e 
Pierre Lauer. Lire 2000. 
le radici del conflitto ne 
LA L U N G A S T R A D A 
PER GERUSALEMME di 
Bar net Lit vino ff: storia del 
movimento sionista dalle ori* 
gini all'indipendenza dello 
Stato d'Israele. Lire 2500. 

La A protesta » di un profes-
sore in un vivacissimo pam* 
phlet: IL FOSSILE D E -
NUTRITO - L'UNIVERSI-
TA' ITALIANA di Adriano 
Buzzati-Traverso. Sotto ac-
cusa ministeri, enti, 'Industrie 
e anche s'tngole personality. 
Lire 2500. 

UNA NUOVA COLLANA: 
INDAGINI 

Quello che il romanzo or
mai raramente sa darci — 
il senso della vita quoti* 
diana, concreta — nella nuo
va collana lndagini, dedi
cata a ricercbe sociologiche 
e a testimonianze su comu-
nita locali: tribu e villag-
gi, citta e quartieri. La colle
zione h inaugural a da INDA-
GINE S U UN VILLAG-
GIO IN ANATOLIA di 
Mabmut Mahal (lire 2200), 
ritratto di un immobile e mi-
sero villaggio dell'interno del
la Turchia, e da INDAGINE 
SULLA METAMOFOSI 
Dl PLODEMET di Edgar 
Morin (lire 2500), ricerca 
su un comune della Bretagna. 

Nella coll era enciclopedica 
di geogrjf.a II Magelhio 
GEOGRAFIA DEL S O T -
TOSVILUPPO di Yies La-
cos te. Lire 1S00. 

A 800 lire ne I Gsbbtant: 
GLI DEI DELLA GRECIA 
di Walter Friedncb Otto, 
uno studio sulla mitologia 
antica condotto con noderna 
impostazione netoiologica; a 
600 lire LO STRUTTURA-
LISMO di Jean Ptaget, espo-
sizione e titacissirta critica, 
dovuta a un celebre psicologo 
e epistemologo, di un rtovi-
mento intellettuale al centro 
di nolle polemkhe. 
• • • • • • • • • I H H H H 
£' uscito il numero 6 de 
LE SCIENZE edizicne iu-
liana di Scientific American. 
Tra gli articoli di maggior 
nlievo: II dualismo del-
I'attivit* vulcanica dt Al
fredo Rittmann, Lo SVllup-
po economico dell'Unio-
n« SOVletlca d: Kay moid 
P. PoQell. Profilaftsi dei 
bambini « Rhesus» dt 
CA. Clarke. 

IL SAGGIATORE di Al
berto Mondadori Editore 

Gli strumenti del didogo. 

file:///cncono
file:///icne
file:///eni/a
file:///dornato
file:///erso
file:///ersione
file:///erso
file:///anabile
file:///isto
file:///edfiwio

