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La lotta nei centri 
nucleari del CNEN 

Le fabbriche 
della ricerca 

PER U PMMA VOLTA t U I A STOMA M BONN OEZIONI CON MSIUTATO DKERTO 
W M k M U H p m 

Da mesi sono in lotta i 
tecmei, i ricercatori. gU 
operai dei centri nucleari 
del CNEN. La ricerca e 
bloccata al Sincrotone dt 
Frascati. alia Casaccia. a 
Bologna, a Trisaia: nei la
boratory quotidianamente, 
si svolgono assemblee che 
vedono impegnati oltre 3000 
lavoratori. La mobihtazione 
in queste « fabbriche della 
ricerca > ha avuto soltanto 
una breve pausa nel perio-
do estivo. ma ora e ripre-
ea con torn e ntrni decisi 
dovuti da un lato alia vo-
lonta dei lavoratori di an-
daw in fondo agli obiettivi 
nvendicativi e dall'altro al-
l'attegeiamento del governo. 
II mimstero dell'Industna 
dopo prolnngati silenzi. al
ternate ad evasivi approcci, 
ha tentato alia napertura 
dei centri, e nella speranza 
che il « movimento » fosse 
etanco e indebolito. una 
manovra di intimidazione e 
di repressions Le direzioni 
sono state infatti invitate a 
«segnalare » i lavoratori 
che non avessero npreso 
regolarmente il lavoro. Ma 
a Frascati prima e alia Ca
saccia poi, i rapigruppo — 
ai quali era stato delegato 
questo compito — hanno 
rifiutato con fermezza e 
unita la funzione di «con-
trollori marcatempo »-

La successi va visit a del 
mimstro Macri. avvenuta la 
ecorsa settimana (< non sono 
venuto per reprimere. ma 
nemmeno per avallare i vo-
stri metodi di lotta » egli 
ha detto aU'assemblea dpi 
dipendenti di Frascati). non 
ha rappresentato d'altron-
de un fatto idoneo a crea-
re un nuovo clima nell'at-
tuale fase della lotta, visto 
anche che, in concomitanza 
alia visit a, la stampa padro-
nale e quella governativa 
hanno sentito subito il bi-
sogno di dedicare intere co-
lonne di piombo alia ver-
tenza, fino a quel momento 
del tutto ignorata. E cosl 
mentre VAvvemre si e af-
frettato a proporre una nuo-
va direzione «tutta indu-
striate » del CNEN, agenzie 
di stampa e quotidiani go-
vernativi e di centro-sini-
stra hanno prospettato so-
luzioni di tipo « manageria-
le *: il « nodo del CNEN do-
vrebbe essere sciolto da 
uomini nuovi ». 

E' importante a questo 
punto tentare una analisi 
di questa agitazione, del 
suo sviluppo, del metodo 
con cui e stara condotta, 
degli obiettivi che la piat-
toforma rivendicativa pone 
anche a livello politico (ad 
essa martedi prossimo la 
Commissione ministeriale 
contropporra le proprie pro-
poste). 

La lotta nei centri di ri
cerca nucleare e scaturita 
in modo autonomo, nel mar-
zo scorso: il terreno era 
piu che tertile: tensione ed 
esasperazione si erano ma-
nifestate piu volte sin dai 
tempi della presidenza di 
Andreotti: i dipendenti ave-
vano dato vita ad una se-
rie di assemblee contro il 
piano di nstrutturazione che 
il CNEN voleva far passare 
sulla loro testa, utilizzando 
la eonsulenza di < esperti 
americani ». « Esperti », pro-
babilmente. solo nel razio-
nalizzare lo sfruttamento dei 
tecnici. 

Attraverso un lavoro as-
sembleare, nella ricerca e 
nell'analisi di obiettivi ri-
vendicativi sempre pm qua-
lificanti e nell'elaborazione 
• nell'uso di sstrumenti nuo
vi e piu democratici, 1'im-
pegno dei ricercatori. dei 
tecnici, degli operai. si e 
andato \ia via definendo. 
Dall mizio dello < hciopero > 
ad oggi vi e stato un pro
cesso di puntualizzazione 
degli obiettivi (processo fa-
eilmente nscontrabile nella 
successione delle piattafor-
me rivendicative elaborate 
in questi mesi) dovuto eg-
senzialmente al metodo con 
cui la lotta e. stata condotta. 

Assemblee di laboratorio 
si sono alternate ad assem
blee gencrali e dal lavoro 
collettivo sono scaturite le 
proposte che il sindacato 
ha fatto proprie. Contempo-
raneamente hanno lavorato 
una segrcteria tecnica per-
manente, comUati di coor-
dinamento, di elaborazione 
e di agitazion»*. mentre le 
stesse assemblee, di volta 
in volta, hanno eletto le 
* delegaziom assembleari» 
che hanno preso parte ac-
canto ai sindacalisti agli 
incontn cot rappresentanti 
del governo. 

Oltre ad una specifics ri-
chiesta di nduzione del ven-
tagho salariale da attuare 
con un incremento sulla 
paga base, uguale per tut-
U, la piattaformi rivendica
tiva dei lavoratori del CNEN 
si impernia sulla elimina-
none della parte variabile 
del salario, cioe sulla abo* 
Malone degli incentivi, delle ' 

voci di merito e dello stra-
ordinano. 

Per quanto riguarda lo 
straordinario riportiamo al-
cuni brani di un documento 
elaborato da un gruppo di 
rieercaiori e appro\ato dal-
l'assemblea dei la\oratori 
della Casaccia (dove sono 
impegnati oltre 1300 dipen
denti"). « 11 CNEN utilizza il 
lavoro straordinario per due 
distinti motivi: per masche-
rare e compensare paterna-
li&ticamtnte i bassi li\ elli 
salanah delle categone piu 
disagiate, per evitare nuove 
assunzioni scaricando l'e\en-
tuale eccesso di lavoro nor-
male sul personale esisten-
te. A questo conse^ue: all 
mentazione della disoccupa-
zinne: alienazione di chi e 
costretto dal bisogno eco-
nomico a svolgere lavoro 
straordinario. portandolo, 
persino, a chiederlo; espo-
sizione del personale a fa-
cili ncatti, sorgente di di-
scriminazione e divisione 
del personale ». 

Analisi simili sono state 
cooipiute per motivare il 
nfiuto dell'aumento di me
rito, o la richiesta di una 
rarriera orizzontale, legata 
cioe al miglioramento del
le capacita profcssionali, ac-
qui$ito con l'anziamta. 

Straordinario, incentivi e 
\oci di merito sono. per i 
lavoratori del CNEN, quei 
congegni funzionah al man-
tenimento di una precisa 
struttura gerarchico-repres-
siva ed anche, essi afferma-
no nei loro documenti, al 
controllo politico della di
rezione sui lavoratori e sul 
loro prodotto. 

Per questo i lavoratori 
propongono obiettivi che: 
1) «determinano un note-
vole, anche se non decisi-
vo scardinamento dei rap-
porti all'interno della strut
tura gerarchica, dal momen
to in cui vengono meno gli 
element! su cui la struttu
ra si fonda >; 2) operano 
un processo di unificazione 
dei lavoratori dei centri di 
ricerca; 3) sviluppano una 
coscienza di classe tale da 
favorire l'linificazione e l'o-
mogeinizzazione politics del
le lotte. 

Lotta quindi sul salario 
nella sua componente varia
bile. quahtatwa e non quan
titative perche — si affer-
ma nei documenti — in un 
centro di ricerca (un cen
tre cioe ad alto livello tec-
nologico) il rapporto lavo-
ro-prodotto — che in fab-
brica e lmmediato — si rea-
lizza nell'attivita che viene 
retribuifa con la parte va
riabile del salario. cioe in 
tutte quelle attivita legate 
alio straordinario, all'incen-
tivo e al mprito, 

«Non esiste — e stato 
scritto in un documento ela
borato alia Casaccia — una 
condtzione di lavoro del ri-
cercatore differente dn quel
la degli altri lavoratori: l'u-
nica different c che lo 
sfruttamento al qua'e siamo 
sottopatt e maw immedm-
to. Di fatto il ricercatnre 
ha soltanto ntl mtgliore dri 
cast una liberta di scelte 
tecniche, nell'amkito di pro-
grammi precostttmti ma non 
ha la capacita ne la possi-
bilita dt determmare la fi-
nalita del suo prodotto e 
quindi di creare un legame 
reale con i bisogni delle 
masse di cut soltanto do-
vrebbe essere al servmo ». 

11 tecnico, che una misti-
ficante letteratura consumi-
stica ci aveva prescntato 
come aristocraria operaia 
integrabile o gia integrata 
nel sistema, ha scoperto la 
sua collocazione di classe. 

Questa presa di coscien
za del proprio ruolo di 
< sfnittati» e il dato poli
tico che carattenzza la lot
ta nei centri nucleari. 

Franc«sca Raspini 

KURT GEORG KIESINGER 
o Brandt? 

WILLY BRANDT 

La grande coalizione h in crifi, e si sviluppa la polemica tra socialdemocratici e democristiani — La DC si sposta nettamente a 
destra e Franz Josef Strauss falcia Terba sotto i piedi di Adolf 11 — Tre soluzioni ipotizzate per la formazione del prossimo governo 

BONN, settembre 
Per la prima volta nel do-

poguerra. un punto mterroga-
tivo pesa sul risultato di una 
consultazione politica nella 
Repubhlica federal* tedesca. 
II 28 settembre la Germama 
dell'ovest andra alle urne. e 
il respond e tutt'altro che 
scontato E' anzi completamen-
te apertn. Se nelle prossime 
settimane non si registreran-
no spostamenti sensibili nel-
l'orientamento dell>lettorato. 
la lotta si decidera per poche 
incollature e forse addinttu-
ra con una <;orta di foto-fmish 
tra democn?tiani e socialde
mocratici. In giuoco sono fat-
tori che sino ad ora pareva-
no acquisiti: la prevalenza 

deUa DC (CDU-CSU) come 
partito di maggiordn;* rcla-
tiva. la sopravTivenza stessa 
della < grande coalizione ». 

Tutto e in movimento. tutto 
muta o puo mutare Le m-
dagini demoscopiche non esclu-
dono (in certe settimane anzi 
profetizzano) un passaggio 
della mano alia SPD, e di con-
seguenza l'lnsediamento di Wil
ly Brandt a Palazzo Schaum-
burg. sede della Cancelleria 
federate. II cambiamento. per 
U vita tedesca oceidentale. 
sarebb* ancor piu profondo di 
quello che. alcuni mesi fa. 
condusse Gustav Heinemann 
alia presidenza della Repub-
blica, dopo il liber ale Heuss 
e il democristiano Luebke. 1 clusioni p°'itiche del voto elet 

Nemmeno si escltid0 la prt*M-
biiita di un governo d: * p'c-
cola coalizione *, tra social 
democratici e liberal!, mn il 
passaggio dei demnrii-tun. a! 
l'opposizione Seconds t-ihint3 

fonti. esisterebbp gia. al n 
guardo. un accord^ -eerpto 
tra il socialdemorrattro Rr,indt 
e U liberate Soheel. de-ti»a»o 
a realizzarsi se i due partiti 
avranno insieme, nel numo 
Bundestag, una maggioranza 
di almeno sei seggi. 

L'mdiscrezione e t̂ata smen-
tita: non esiste neesun accor 
do segreto. e stato detto. e 
solo nella notte tra il 2R e il 
29 settembre si prov\edera. a 
bocce ferme. a tirare le con 

I Kennedy divorziano? 

Gli amici del party si rifiutano 
di deporre all'inchiesta su Ted 

BOSTON, 6. 
Nessuno, In Italia o tn mol 

ti aim paesi. coinvolto m una 
inchiesta aperta da 11a magi-
stratura, si sognerebbe di ri-
tiutare di favorire le mdagi-
m con la scusa che esse tn-
terfenscono con la sua vita 
pnvata. 

Eppure e proprio quel che 
stanno facendo gli amici di 
Kennedy che dovrebbero par 
tecipare all'ormai famosa tn-
cbiesta sull'incidente che pro-
\ocb la morte di Mary Jo Ko-
pechne affondau nel canaie 
dt Chappeoulddick a bordo 
dell'auto (uidato da Ted- Co
ma tutti saaao 1 due uscrva-
no da una fasta alia quale 
avevano partectpato tnaieme 

I ne, tutti | parterlpantl a quel-
ld festa. tranne uno, hanno 
presentato alia Corte Supre-
ma del Massarhuseits delle 
pension! dove sostengono che 
k svnlgimento della inchiesta 
proposta violerebbe i dlrittt 
relativi alia loro privacy. Non 
8; sa il nome dell'unico per-
tonaEBio rhe si e astenuto da 
qu*H,ta grave iniziativa: si sa 
tt certo che non e una donna 
dal momento che tutta le rs-
gazze che erano al party la 
notte deil'incidente hanno pre-
sentato l'istanaa. 

A nessuno sfugf* l'lmportaiv 
sa della strana prooedura; in 
pratlca tutti fU amid dl Kan. 
nedy present! al momento del-

ad altre cinque ooppla. Orbe- I la aciafura nelllaoU. at rifiu

tano in questo modo dl testi
monial* dlcendo dl non aver 
tntenzione dl mettere in piaz
za le loro faccende private. Sa 
l'alta corte accettasse la ri
chiesta i testimonl piu Im
portant! sulle circostanze del
la morte di Mary Jo verreb-
bero a mancare e l'lnchiesta 
bteasa si ridurrebbe ad una 
farsa. 
Del resto le petlalonl, a par

te la clauaola ralatlva alia pri
vacy, sono In aoatanaa simi
li a quella prasentata dagll 
arvoeetl di Tad Kennedy per 
chislars un rtevlo del prooaa 
ao. n quaia dowtva aprlral 
manokdi aoorao • tmaoa • 

tnaitaaaaehel'al-

to ad una ecceztone sollevata 
dal senatore bostoniano Nel 
frattempo il rlan Kennedy ha 
avuto il tempo di mettere a 
punto anche quest'nltro cla-
moroso siluro. 

Intanto la privacy dl Ted e 
lungi dall'essere inviolata: ora-
msi a su tutti 1 giornali la 
notizia del possibile divorzio 
fra lul e Joan, la neJIa mo-
glie che. dopo le ultime vicen-
de, intenderehhe rompere una 
tradiaione incrollabile della 
cattolicissima famiglia. Quel
le, secondo la quale, appun-
to, 11 matrimonio e indisaolu-
bile t flnche la morte non •*-
pari*. 

NILLA FOTO IN ALTO: I ce-
nival 

torale. L'ipotesi di un governo 
SPD-FDP non e stata pern in 
alrun modo smentita. Ne 
a vrebbe potuto esserlo. poi-
che e una delle eventualita 
reah che stanno di fronte alia 
Germama dell'ovest. 

Pe^ano poi. su queste ele-
zi-ini. tutta una sene di altri 
mterrogatiM. II piu problema-
tiro riguarda la possibihta, 
per 1 oppo t̂zionp rli sinistra 
e i comuntsti. di ritomare al 
Bundestag. II pm inquietan-
te concerne l'entita dHI'affer-
mazione dei neo nazisti di 
Adolf von Thadden. Smo a 
qualche mese fa il leader del
la NPD si diceva certo di po-
ter entrare al Bundestag con 
una pattu^lia di almenn cin 
(juanta deputati Orn e piu 
priirlente. e molt a gente co-
mmcia a dubitare che la N'PD 
ric^ra a mettere js^ieine q\)el 
cinque per cento dei \oti die 
la lepge elettnrale nchiede per 
la rappresentanza m Parla-
ruento. L'eventualita non di-
nende da una riconversione 
democratica di una parte del-
l'plettorato di eMrema Hestra. 
K' Iefiata invece al netto spn 
stamentn a de*.ti\i, in clu^ve 

I iictziniiHlistu-a. che it.i faren-
«|o registrare. in queMa cani-
pagna elettorale. la Hemocra-
71a cristiana. specie, ma nnn 
soltanto. nella sua componen
te bavarese diretta da Franz 
,lo*«f Strauss. Per cui. tanto 
per restare nel campo delle 
ipotesi. potrebbe benissimo 
aversi un'affermazione di de
stra (e persino di destra estre-
ma) con una contemporanea 
sconfitta della NPD. 

I motivi di incertezra sono. 
come si vede, molti e pro-
fondi. In passato non erano 
mai stati cosi numernM. e 
nemmeno cosi acuti. Di qui 
I'mteresse chp in Knropa en-
mincia a circondare questa 
battaglia elettorale. dato il pe
so continental, e nnn solo 
continental?, della RFT, e 
l'entita dei problemi la cm 
soluzinne p strettamente enn-
nes>a con il risultalo del 28 
settemhre* di nohtira inter 
na fcede"-ra rwvidentale, dato 
che si tratta di sapcre ê la 
Ormania federale re^tera im 
mobile al punto attuale oppure 
ci spo^fera a de«tra n a sini
stra. di politica interna7iona-
le (a cominnarp dal tema del 
la sicure^ra europea^ e di po 
litira ecnnomira frivalutazio 
ne o meno del marro). E' pro
prio questa inrerteyza a spie-
gare raccan'mento polemiro 
con cui i due partiti che at-
tualmente îrrlnno in îeme al 
governo conducono la loro pro 
paganda \ monte di que=,to 
acranimento r'e la convmzin-
ne nei due rontendenti — con-
vin^ione .̂ prnpre pn'i esplinta-
mente ê prê â — che la 
-» grande coali7inne > p ormai 
in cri^i. P rhp ben difficil-
mente questa e-prnen7a pn-
tra venire conlinuata aH'indo-
mani delle elrrmm 

Solo un < miracnln » potreb-
hp saharh dove per % mira 
colo » f i intrude nnn Mato di 
necet-sita iiumerico determi-
nato dalla impnssibilita per 
I'uno e laltro rjei due partiti. 
di fnrmare ron i liberah della 
h'DP una maggioranza sta
bile. Un'ipote-i. intanto. sem-
bra da e^rludere. ed e la ron-
quista Ht̂ lla niHuaî iHiiza â '-o 
luta da parte dei due piu im 
portanti paititi in liz/a Sara 
necessana la formazione di 
una coalizione e qui !e po-si 
bilita sono soltanto tre- o 
una riconferma deH'alleanza 
tra dc e sorialdemocratiri. o 
una piccola coalizione tra de 
e liberali o tra socialdemocra 
tici e liberali. Se la surenchd-
re polemica dovesse rendere 
oggettivamente impossibiJe una 
ripetizione del governo Kie-
singer-Brandt. la FDP diver-
rebbe, di fatto. l'ago della bi-
lancia. cosi come lo e gia sta-
t̂ i mesi or sono quandn ha as-
sicurato al socialdemocratico 
Heinemann, nelle elezioni per 
la presidenza della Repubhli
ca, la vitfnna sul democriMia* 
no Schroeder. 

Ma P indifferentemrnte di-
sponibile. la FDP, per un'al 
leanza di governo con i demo
cristiani e con i socialdemo
cratici? A qupMa domanda — 
che e un pn' la domanda chia-
ve — i liberali evitano di ri-
spondere in modo categorico 
Evidentemente nnn \oghonn 
bruciare nessun ponte Prefe-
riscono attaccare. i democri
stiani a destra e 1 socialde
mocratici a sinistra, e lo fan-
no con fermeiza ma anche 
con misura. e spesso in modo 
spregiudicato. Ecco, ad esem-
pio, il loro giudirio sulla po-
IHica esters dei due partiti 

* attualmente al m«rno. La, 

DC. dicono i dtngenti della 
FDP. < si comporta come se 
il governo federale potesse 
pariare interna:wnalmente per 
ambedue le partt della Germa
ma {pretesa dt rappre^entan-
za esclusiva) e quota provoca 
tensiom annche chminarlp. Ri 
tira i nostri ambasnatmi dai 
paesi che sfabilisrottn relazm-
ni diplomattche con la RDT 
(dnttrma Halhtetn) e in tal 
modo abbandona il campo al
ia RDT. Definisce la RDT 
" cosfrtttione ". " fenomeno " 
(Kiesmger) o " zona di occu-
pazione sovietica" fBarrel). 
E' pocn credibUe come inter
locutor? per VEst ». E ancora: 
«dal tempo di Adenauer e 
nricntata esrluwamentp e ri-
gtdamente verso VCiccidente 
Po<:sir)ififT sfonrnmrnfe im
portant* per unn wtc^a con 
I'Ktt nnn sono state utilKzate 
Si c parlnto per venti anni di 
" rmmficazione " e ci si $ 
sempre piu allontnnati da que
sto ohieltirn \on sriluppa 
nessuno credibUe attivita pa-
neurnpea >. 

Ed ecro le critiche alia po
litica estera dei socialdemo 
cratici .' la SPD si c lascialn 
inchiodare a naidc formule de 
mncristianc I tentofiri di una 
politico ronionefole sono stati 
blocrati dalla PC, come tndi-
ca quel rhe r zuccesto con la 
Cambogia: il governo federa
le ha deciso il " congelamen-
to " delle retaziani, contro la 
eoncerione di Brandt, e il mi-

democratici e respinta dai de
mocristiani. Anche in politica 
interna, in ultima analisi. po
trebbe esservi una base per 
un discord con la SPD. men
tre sembra escluso che questo 
disenrso possa svtlupparsi con 
i democmtiani sui problemi 
della politica estera. E' forse 
per questo che sono sorte voci 
di un"intesa segreta tra la 
FDP e la SPD. La DC si e 
sentita toccata, poiche cor-
rerebbe un grosso rischio se 
andasse alle elezioni senza 
possibili alleati. Ha replicato. 
per bocca di Strauss, di non 

\ escludere una ripetizione del
la grande coalizione. e di rite-
nere che nella prossima legi-
slatura i problemi interni 
avranno il soprawento su 
quplli internazionali: da que
sto angolo visuale sarebbe 
piu facile una coalizione con 
i liberali. anche se questi. in 
politica estera. «viagaiano 
cento metri al di sopra della 
realta v 

II discorso di Strauss po
trebbe anche avere un fonda-
mento se la sua premessa fos
se esatta Fatto e, invece. che 
c proprio la premessa ad es
sere shacliata. Nei prossimi 
cinque anni, una volta di piu. 
saranno i problemi intema-
yionali ad avere il soprawen
to. a cominciare da quelli che 
riguardano il modo di porsi 
della RFT di fronte alTattua-
le realta europea. con le sue 
fmntiere e l'esistenza di due 

e ha cosi messo poteozial-
mente in crisi tutta la costru-
zione. La SPD. sia pure eon 
grande prudenza e cautela. 
qualche passo avanti lo ha 
fatto. su taluni problemi, m 
direzione opposta. Si rompera 
definitivamente, questo equili-
brio in ensi? Molto dipendera 
dal modo come continuera a 
svilupparsi la campagna elet
torale nei prossimi giorni. 
Molto. ma non tutto. E questo 
perche sta venendo a galla. 
in questi giorni. non soltanto 
il raffreddamento tra due par
titi alleati. ma qualche eosa 
di molto piu profondo. cioe il 
travaglio di un paese il quale 
per vent'anni e stato per molti 
aspetti un'isola. rispetto al re
sto d'Europa f« un'isola di pa
ce politica e sociale *. si dice
va). e ora si accorge. quasi 
d'improwiso. di essere per-
corso. sia pure in modi pro-
pri. dalle stesse profonde ten-
sioni che caratterizzano la vita 
delle societa capitalistiche piu 
avanzate. Certo le lotte socia-
li non hanno. nemmeno di lon-
tano. l'ampiezza che assumo-
no in Italia o in Francia 

I problemi degli squilibri 
strutturali sono meno acuti. 
Ma e"e qualcosa in piu. rispet
to all'Ttalia o alia Francia Ed 
£ il fatto che il passato qui 
continua a pesa re sul presen
ts, con i suoi tabu e i suoi 
miti condizionanti. sino a di-
rentare. in certi momenti. una 
vera e propria camicia di for-

cro-au 

La lotta elettorale per la coalizione (d»l «DI* Welt») 

msfro degh Etteri si ^ mcht-
nato di fronte alia grande 
eoahzione. I.e. impoitazioni di 
Brandt per una politica orien
tate sono rtmatfp ferme. La 
sun politico oceidentale si e 
esaunta in una attcsa di De 
Gaulle. Sul problema attuale 
delta conferenza per la sicu-
rezza europea la SPD ha dato 
solo una risposfn temporeggia-
tnce Tutto queitn non t> <tuf-
ficiente >. 

Ocrorre dall'altro P que-to 
altro puo e.isere rappre=;pnta-
to — a parere dei liberali — 
•;o|o dall'abbandono della pre
tesa di rapprespntania esclu 
siva di tutti i tedeschi P del
la dnttrma H'illbtein < Siamo 
il solo partita a dirlo >. so 
stengono i dirigenti della FDP 
t siamo stati il snln partita a 
presentare un progetto per 
un trattato di Stato con la 
RDT v. t L'Europa per lo FDr 
— Hggiungono — nnn c rappre-
sentata solo dal A/EC. II no-
.stro partitn vuole un'Kuropa 
tntera. Per superare la con-
trapposizione dei patti mill-
tari, NATO e trattato di Var-
savia. la FDP ha proposto 
trattative su un sistema di 
sicurezza europea, con la par-
tecipazione degli Stati TJniti 
e dell'VRSS. Abbiamo parlato 
a Mosca con Kossighin su 
questo tema, e potto fine alia 
pausa di comunicazionc nelle 
relazioni tra la Repubhlica fe
derate e VVRSS ». Senza dub-

| b'o, s»: »cm: della politic* 
estera, 1 liberali sono molto 
pm vicini ai socialdemocra
tici che ai democristiani. Tn 
un governo di coalizione con 
la SPD. il leader liberale 
Scheel diverrebbe a quanto si 
dice ministro degli F.steri. 

Ma U part it o liberale e un 
partito con due anime. Alle 
sue spalle vi sono forti con-
centrazioni economiche, con 
tutti i loro interessi. In poli
tica interna la FDP e piu tfi-
cina ai democristiani che ai 
socialdemocratici. In partico-
lare reaping* ogni progetto di 
f codeciskme » neU'aconomia. 
Potrebbe pert aaaara favore* 
vole a una rlvaJutaaleM del 
mawo. aeaaaButa dal aeeial-

Stati bedeschi. E' con questa 
realta che Bonn e chiamata a 
fare i conti, e qui hanno per-
fettamente ragione i liberali: 
la DC non ha nulla di nuovo 
o di interessante da dire, e 
minaccia solo di continuare, 
aggravandola. la vecchia po
litica. mentre la SPD, libe
rate dai vincoli condizionanti 
della grande coalizione, po
trebbe enndurre avanti con 
mapgiore apertura l'acquisi^io-
ne della realta che e andata 
maturando in questi anni. C'e 
poi il fatto. tutt'altro che tra-
scurahile. del prepotente a\an-
zarp. alle spallp di un Kie-
smger ahbastanza appannato. 
della pesante figura di Franz 
Josef Strauss, con la sfida che 
eeli lancia in tutte le dire
zioni brandendo all'interno 
I'arma della repressione squa-
dnstica (loppnsizione extra-
parlamentare < e fatta di be-
she c contro di essa non si 
pot'iOno impicgare Icqgi fatte 
per uomini ») e all'esterno un 
programma di egemonia ger-
manica in una piccola Europa 
nuclearizzata. Per Strauss 
c non d pensabile che la Gvr-
mania possa continuare ad es
sere un gigante in eeonomia 
e un nano in politica *. Deve 
diventare un gigante anche in 
politica. Deve cioe tornare ad 
essere. perlomeno, l'ombeli-
co dell'Europa. Sono queste 
anche. e sempre di pill, al di 
la delle deboli sfumature im-
postegli dalla canca di can-
celliere in un governo con i 
socialdemocratici. le posizioni 
di Kiesinger. e della CDU. Per 
non pariare. naturalmente. 
della CSU bavarese. che e la 
vera forza trainante di questo 
spnstamento a destra dell'in-
steme della Democrazia cri
stiana. 

Un fatto appare dunque 
certo. a tre settimane dalle 
elezioni: l'equilibrio difficile 
e per molti versi artificioso 
che si era raggiunto con la 
grande coalizione. attraverso 
una sorta di convergent al 
centro dal democristiani a dei 
socialdemocratici. A ormai 
fortemente mtaocato. La DC 
ha oraao la strada dl daatr*. 1 

za. Si guarda lontano. in molti 
campi scientifici e industrial. 
verso le frontiere degli anni 
settanta e ottanta. e intanto 
si ha timore. ancora. di guar
da re indietro. di venire a ca
po di un «caso > di cronaca 
nera nazista come quello di 
Defregger e. soprattutto. di 
prendere atto. chiaramente e 
definitivamente. di quelle che 
sono. in un'accezione non fi-
gurata. le frontiere europee. 
o dell'esistenza — saranno 
vent'anni. tra un mese. che 
e stata fondata — della RDT 

Di qui I'incertezza e il ma-
lessere di un paese che ha un 
piede avanti e un piede indie
tro. in un equilibrin forzata-
mente instabile e di continuo 
sottoposto a movimenti di n-
flusso. La grande coalizione 
a vrebbe dovuto. secondo le m 
tenzioni, colmare questa di-
stanza. e dare alia RFT un 
ub'< consistam piu realistieo e 
politicamente aggiornato Non 
vi e riuscita. e di qui la ensi 
che l'ha ora investita e che 
richiama alia memoria. per 
molti aspetti. la profonda crisi 
politica che eontrassegnd la 
fine del cancellierato di Ade
nauer a la breve ma infelice 
esperienza di Ludwig Erhard. 
Di qui, anche. la tensione di 
questa campagna elettorale. I 
nodi vengono al pettine, gior-
no per giorno. con sempre 
maggiore virulenza. In ensi 
non e soltanto l'equilibrio s u 
bilitosi ad un certo moment.-. 
tra CDU a SPD, ma. in fin dei 
conti. la filosofia stessa su cui 
la RFT ha fondato in questi 
venti anni la propria esisten-
sa. Si respira la convinzione 
— sia pure non espressa in 
modo politico chiaro dai van 
contendenti — che cosi. con 
un piede indietro e uno avan 
ti. la German la dt Bonn non 
potra continuare a reggtrsi. 
• che si tratta di scegliere. 
in un senso o nell'altro. eon 
una dectsione destinata a tn-
vestira, insieme, la politica in
terna, quella economica « 
quella estera. 

D fiuoeo 4 groaao, • la par-
tiU * aperta a tutti i riaukati. 
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