
Ostpolitik
Il termine “Ostpolitik” descrive la politica di distensione
fra la Germania occidentale e i suoi vicini dell’Est e i
tentativi messi in atto per attenuare le tensioni diplomatiche
con la Germania orientale a partire dal 1969. Suo fondamento è
il principio Wandel durch Annäherung (“cambiamento attraverso
l’avvicinamento”),  concettualizzato  nei  primi  anni  Sessanta
dal socialdemocratico Willy Brandt e dal suo consigliere per
la politica estera Egon Bahr. Il concetto illustra il graduale
capovolgimento dello status quo, che avrebbe consentito nel
lungo termine l’unificazione della Germania.

Lo sfondo sul quale si delineò la Ostpolitik è connesso alla
fine della Seconda guerra mondiale. Dopo la disfatta della
Germania nazista, gli Alleati (le “quattro potenze”) erano
risoluti a impedire una ripresa dell’espansione della Germania
verso oriente. Nella conferenza di Potsdam del 1945 le quattro
potenze,  inoltre,  si  accordarono  affinché  la  Polonia  e
l’Unione  Sovietica  ricevessero  risarcimenti  territoriali  a
discapito della Germania per le perdite subite durante la
guerra.  A  Potsdam  gli  Alleati  non  legittimarono  comunque
l’occupazione polacca dei territori ad est dei fiumi Oder e
Neisse, ma rinviarono la definizione finale dei confini della
Germania del dopoguerra a un futuro imprecisato. Il movimento
effettivo  delle  frontiere  verso  occidente,  con  l’Unione
Sovietica che aveva conquistato parti della vecchia Polonia e
la  Polonia  che,  a  sua  volta,  aveva  occupato  parti  della
vecchia Germania, si concluse in definitiva con lo spostamento
di  milioni  di  tedeschi  che  vivevano  negli  ex  territori
orientali  del  Reich  tedesco.  Inoltre,  la  divisione  della
Germania in quattro settori portò alla fine alla separazione
della  nazione,  con  il  settore  sovietico  che  in  seguito
costituì  il  territorio  della  Repubblica  democratica  di
Germania (Deutsche Demokratsche Republik, DDR) mentre il resto
divenne  la  Repubblica  federale  di  Germania  (Bundesrepublik
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Deutschland,  BRD).  Queste  circostanze  nella  Germania
occidentale diedero impulso al dibattito sulla politica estera
nei confronti dell’Europa dell’Est.

Sotto il primo cancelliere Konrad Adenauer, la politica estera
della  Germania  occidentale  si  concentrò  sull’integrazione
dello  Stato  nelle  alleanze  con  l’Europa  occidentale  e
soprattutto sulla riconciliazione con la Francia. Comunque,
una  prima  pietra  miliare  delle  relazioni  con  l’Est  fu  la
visita di Adenauer a Mosca nel 1955. In seguito a questo
viaggio l’Unione Sovietica, in risposta alla ripresa delle
relazioni diplomatiche con la Germania occidentale, rilasciò
gli  ultimi  prigionieri  di  guerra  tedeschi.  Lo  scambio  di
ambasciatori  con  l’Unione  Sovietica  rappresentò  una  palese
eccezione  nella  politica  della  Germania  occidentale  nei
confronti  degli  Stati  comunisti  orientali.  In  particolare,
l’obiettivo  fu  quello  di  impedire  il  riconoscimento
diplomatico della DDR da parte di altri Stati. In conformità
con la dottrina Hallstein, che aveva preso nome dal segretario
di Stato per gli Esteri Walter Hallstein, era considerato un
atto di ostilità riprendere le relazioni diplomatiche con la
DDR,  dal  momento  che  ciò  avrebbe  minato  il  diritto  della
rappresentanza  esclusiva  della  Repubblica  federale.  La
richiesta  di  parlare  a  nome  di  tutti  i  tedeschi  era
giustificata dal fatto che i cittadini della DDR vivevano
sotto  una  dittatura  e  per  questo  motivo  non  potevano
esercitare  il  loro  diritto  all’autodeterminazione.  Come
conseguenza di questa dottrina le relazioni della Germania
occidentale  con  gli  Stati  dell’Europa  dell’Est,  a  partire
dalla metà degli anni Cinquanta, conoscevano di fatto una
situazione di stallo e alcuni uomini politici temevano che
questo  tipo  di  politica  avrebbe  isolato  la  Germania
occidentale. Il nuovo governo social-liberale eletto nel 1969
alla fine rinunciò a questi principi e, vista la positiva
riconciliazione con gli Stati occidentali, tentò di ottenere
analoghi  progressi  con  i  paesi  orientali  allo  scopo  di
attenuare le tensioni causate dalla Guerra fredda in Europa.



Il  cancelliere  Willy  Brandt  del  Partito  social-democratico
(Sozialdemokratische  Partei  Deutschlands,  SPD)  e  il  suo
ministro  degli  Esteri  Walter  Scheel  del  Partito  liberal-
democratico  (Freie  demokratische  Partei  FDP)  decisero  di
avviare i negoziati con il blocco comunista. Nel 1970, per la
prima volta dal 1948, i leader della Repubblica federale e
della Repubblica democratica avviarono una serie di colloqui
quando  Brandt  incontrò  il  primo  ministro  della  Germania
orientale Willi Stoph a Erfurt, città della DDR. Malgrado
queste conversazioni non abbiano prodotto risultati concreti
in quanto Brandt rifiutò di riconoscere la DDR come Stato
sovrano, se non altro il dialogo era stato avviato.

Dopo aver coordinato gli obiettivi politici con gli Stati
Uniti,  la  Repubblica  federale  cominciò  i  negoziati  con
l’Unione  Sovietica  per  un  trattato  che  normalizzasse  le
relazioni, con il quale entrambi i paesi avrebbero rinunciato
all’uso della forza. La Germania federale acconsentì a non
fare  rivendicazioni  territoriali  e  riconobbe  di  fatto  lo
status quo del confine Oder-Neisse e del confine fra DBR e
DDR.  I  negoziatori  della  Repubblica  federale,  comunque,
vollero sottolineare che questi accordi non modificavano le
speranze della Germania federale in una futura riunificazione
del  paese  e  che  il  trattato  avrebbe  lasciato  immutate  le
responsabilità  delle  quattro  potenze  in  Germania.  Quindi
vincolarono la firma del trattato all’apertura di colloqui
finalizzati a normalizzare la situazione di Berlino. Dopo che
l’Unione Sovietica accettò queste condizioni, il Trattato di
Mosca  fu  sottoscritto  nell’agosto  1970.  Questi  accordi
aprirono la strada ai negoziati con altri paesi del blocco
sovietico.  Già  nel  dicembre  1970,  dopo  mesi  di  complessi
negoziati,  fu  firmato  il  Trattato  di  Varsavia  fra  la
Repubblica federale e la Polonia. Questo Trattato conteneva
sostanzialmente gli stessi punti del Trattato di Mosca in
merito ai confini occidentali della Polonia e la rinuncia a
rivendicazioni  territoriali  da  parte  della  Repubblica
federale.  Inoltre,  venivano  garantiti  risarcimenti  per  le



atrocità  compiute  dai  nazisti.  In  cambio  la  Polonia
acconsentiva  all’emigrazione  nella  Repubblica  federale  dei
tedeschi ancora residenti in Polonia. I partiti conservatori e
specialmente le associazioni dei cosiddetti tedeschi “espulsi”
dall’Est respinsero questa nuova politica e si lamentarono per
l’abbandono  dei  territori  in  cui  avevano  vissuto.
L’opposizione cristiano-democratica, con il parziale sostegno
della FDP, cercò anche di bloccare in Parlamento la ratifica
dei Trattati con l’Est attraverso una mozione di sfiducia
contro  il  cancelliere  Brandt.  La  mozione  non  passò  in
circostanze piuttosto misteriose, nondimeno furono annunciate
nuove elezioni federali per il novembre 1972, che segnando una
netta vittoria di SPD e FDP potevano essere interpretate come
un consenso alla Ostpolitik.

Parallelamente  ai  negoziati  tra  la  Repubblica  federale  e
l’Unione Sovietica e la Polonia, rispettivamente, le quattro
potenze cercarono di porre fine alle divergenze sullo status
di Berlino. I colloqui cominciati nel marzo 1970 ebbero un
avvio difficile, in quanto gli alleati occidentali e l’Unione
Sovietica  erano  profondamente  divisi  in  merito
all’interpretazione  di  fondo  dello  status  quo.  Dopo  “aver
concordato sul disaccordo” su questo punto, alla fine furono
compiuti alcuni progressi e l’Accordo fra le quattro potenze
nel settembre 1971 stabilì che lo status quo di Berlino non
poteva essere modificato unilateralmente. L’Unione Sovietica
fece  due  importanti  concessioni:  il  traffico  da  e  verso
Berlino Ovest nel futuro non sarebbe stato ostacolato e i
legami esistenti fra Berlino ovest e la Repubblica federale
venivano  de  facto  riconosciuti.  Gli  ufficiali  sovietici,
comunque, sottolinearono che Berlino ovest non doveva essere
considerata  un  territorio  appartenente  alla  Repubblica
Federale e quindi non sarebbe stata governata da quest’ultima.

Quest’accordo del 1971 servì di base per ulteriori negoziati
fra la Repubblica federale e quella democratica. Il successivo
Accordo di transito del maggio 1972 organizzava l’accesso da e



per Berlino ovest dalla Repubblica federale e garantiva agli
abitanti di Berlino ovest il diritto di visitare Berlino Est e
la Repubblica federale. Consentiva parimenti agli abitanti di
Berlino Est di visitare la Repubblica federale, ma solo a
certe  condizioni.  In  seguito  all’accordo  riguardante  la
circolazione, entrambe le parti riconobbero la fattibilità di
un trattato di più ampia portata tra i due Stati tedeschi.
Nell’agosto  1972  ebbero  inizio  i  colloqui  che  culminarono
nella  firma  del  Grundlagenvertrag  (“Trattato  fondamentale”)
nel  dicembre  dello  stesso  anno.  Entrambi  gli  Stati  si
impegnavano a sviluppare normali relazioni, garantendo sia la
reciproca integrità territoriale che i confini tra loro e
riconoscendo  mutuamente  l’indipendenza  e  la  sovranità
dell’altro.  Si  accordarono  quindi  per  insediare  “missioni
permanenti”  in  sostituzione  delle  ambasciate  a  Bonn  e  a
Berlino est per lo sviluppo ulteriore di queste relazioni. In
conseguenza  del  Trattato  la  Repubblica  federale  e  la
Repubblica democratica divennero entrambe membri delle Nazioni
Unite  nel  giugno  1973.  Il  riconoscimento  de  facto  della
Germania orientale come Stato separato rappresentò per molti
conservatori  il  colpo  di  grazia  alla  possibilità  di
riunificare la Germania. Il governo conservatore della Baviera
tentò anche di ostacolare la ratifica del Trattato da parte
della Corte costituzionale federale, che tuttavia lo giudicò
compatibile con gli articoli della Costituzione.

Il Trattato di Praga tra Repubblica federale e Cecoslovacchia
(v.  Repubblica  Ceca;  Slovacchia),  simile  nei  contenuti  al
Trattato di Varsavia, segnò il completamento della Ostpolitik
nel 1973. Il risultato fu l’avvio di relazioni diplomatiche, e
poco dopo la Germania occidentale procedette allo scambio di
ambasciatori con Ungheria e Bulgaria.

Nel 1971 Willy Brandt ricevette il premio Nobel per la pace
per il contributo dato alla politica di distensione europea.
L’attenzione di tutto il mondo si fissò su Brandt quando nel
dicembre 1970, durante una visita di Stato, si inginocchiò



spontaneamente di fronte al monumento commemorativo del ghetto
di Varsavia. Senza la Ostpolitik probabilmente non si sarebbe
giunti alla riunificazione della Germania.
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