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La slampa nella Germania di Bonn 

UN IMPERO 
PER I NAZISTI 

II «caso Grass» ha rivelato lo spaventoso po-
tere concentrato nella catena editoriale Sprin
ger • Otto milioni di copie quotidiane al servi-
zio del «nuovo misticismo nazionale tedesco» 

II t caso Zweig », come ta
le, e ormai chiuso. Ma dal 
€ caso Zweig» e nato un 
« caso Grass », e dal « caso 
Grass > e sorto — e sta di-
lagando in Germania occi-
dentalc — un « caso Sprin
ger » che, c e da scommet-
tcre , non si ehiudera tanto 
presto. I fatti, in sostanza, 
sono questi . Par lando alia 
TV della Germania del-
l'ovest, in una trasmissione 
che ha per titolo Panorama 
ed e conosciuta per lo spiri-
to anticonformistico che so-
vente la caratteri/7a, lo 
scri t tore GUnter Grass ha 
preso di petto la s tampa di 
Spr inger — il re dei quoti
dian! e dei .settimanali te-
desco occidentali — e l'ha 
accusata, facendo riferimen-
to alia lcttera falsa attribui-
ta ad Arnold Zweig, di ini-
piegare « metodi ehiaramen-
tc fascisti » e di essere e uno 
Stato anticostituzinnale al-
l ' interno dello Stato ». 

A questo attacco numero-
ei redattori della Welt, del 
Bild e del Bild am Sonntaq 
hanno rcplicato presentando 
alia magistratura una dc-
nuncia per diffamazione, e 
scatenando contro lo scrit
tore una campagna violen-
tissima, della cui volgarita 
possono essere un saggio 
sufficiente queste frasi corn-
parse su Die Welt il 27 set-
tembre , a firma di \V. Ilertz-
Eichenrode: «i l politico di
le t tante Grass parla il ci-
nese propagandistico di Ul-
hrieht in un modo che ricor-
da fatalmente l'odio di 
un'epoca passata. Chi cade 
ncH'atteggiamento di un an-
tifascista dallo ?elo fascista 
prima o poi dcve rompersi 
poli t icamente la testa ». 

Ma chi corre il rischin di 
rompersi la testa, stavolta, 
e. proprio I lcrr Springer, 
questa riedizione in chiavc 
di anni sessanta di quella fi-
gura tragica che fu, per la 
Rcpubblica di Weimar, quel-
l 'altro magnate della stampa 
che rispondcva at nome di 
Alfred Hugenberg. 

Gift oggi Axel Spr inger 
controlla piii di un terzo di 
tut ta la stampa tedesca oc-
cidcntale, ma non ha ancora 
raggiunto il tet to. Il pro-
cesso di concentrazinne in 
a t to aumcnta di mese in me-
se questa percentuale, con 
tin trend che lascia preve-
dere . a scadenza anche bre
ve. la rovina e la fine di 
buona par te della stampa 
tut tora indipendentc. La 
prospettiva e tragica. ma 
non e'e hisogno di a t tcnderc 
11 domani per rcndersi con-
to di quanto pesi gia oggi, 
su tutta la sjtua7ione bun-
des-repuhblicana, il monopo-
lio assicuratosi da Springer 
in fun7t'nne di una politica 
che Sebastian Haffner, sul-
lo Stern, carattcrizza come 
« una politica di odio contro 

' 1'Unione Sovietica e contro 
la RDT », • un odio a lungo 
raggio. sistematico ». che av-
vclena tutta l 'atmosfera cu-
ropea 

L'csempio piu clamoroso 
4 il Bild. questo giornalc 
venduto ogni matt ina in piu 
di quat t ro milioni di esem-
plar i . let to da a lmeno dieci 
milioni di personc, e che 
dal suo pr imo numero, il 24 
giugno 1952. si 6 caratteriz-
7ato, per dirla con Erich 
Kuby. come «il giornale ti-
pico di un popolo che il ccto 
dominante tiene sistematica-
nicntc in uno stato di imma
turi ty politica » « Non biso-
gna sottovalutarc — ammo-
niva Kuby gia dicci anni fa 
— gli effetti di queMo mas-
saggio psichico nuotidiano. 
I lettori che <=i cibano rcgo 
la rmcnte dei giornali di 
Spr inger saranno di nuovo. 
r n t r o pochi anni. nello stato 
d! totale irragionevolezza in 

' cu i si trovavano i tcdeschi 
quando credevano al postu
l a t e hi t leriano: vinceremo 
questa guerra perche dob-
biamo vinccrla , ». 

Ma non esiste soltanto il 
.Bild. Tutt i gli otto milioni e 
ijncz70 di copie di quotidiani 
l.chc cscono s iornalmente 
I dalle tipografie di Springer 

si muovono lungo la s t c ^ a 
[l inea, pur se e'e una diffc 
Irenza di tono e di l insuaggio 
[a seconds del pubhlico al 
[quale si dirigono. Un letto-
Ire della Welt, cvidentemen-
j t e , ha a l t re prctese di un 
l le t torc del Bild, ma 6 sulla 
[WW*. in fin dei conti. e non 
Isul Bild. che si sono potute 
l leggere . nei ricuardi di 
iGiinter Grass, frasi di quel 
| g c n e r c Ora. per di piu. 

Springer crrca di met tere le 
iani anche su'la televisions 
•"orse, pero. sta csagcrando 

La Germania dcH'ovest 
jonuncia a prcoccuparsi . e 
ion e certo solo per motivi 
li concorrcn/a che la parola 
1'ordine lanciata dagli stu-
Icnti socialdcmocratici — 
Intcignct Springer! cspro-

pr ia te Springer! — gia ha 
trovato l 'appoggio dello 
Stern e di altri influenti or

gan i di stampa. 
Anche coloro che non cre-

dono a questa possibilita, 
come 1'editore dello Spiegel 
Rudolf Augstein, riconosco-
no pero che qualcosa si do-
vra pur fare, perche qui e 
in gioco non soltanto la li-
berta di stampa ma 6 in gio
co la possibilita stessa, per i 
tedeschi dcH'ovest, di ave-
re una testa e un cervello, e 
di resistere alia spinta na-
'/ionalistica e neonazista che 
comincia a farsi avanti con 
i rii>oUiti successi della NPD, 
la quale altro non fa. in fin 
dei conti. che raccogliere i 
frutti della € mentalita » se-
minata a piene mani, in tutti 
questi anni. dalla stampa di 
Springer. Un rapporto di 
causa ed effetto, secondo 
l 'espressione impiegata dal-
l'associa/ione degli studenti 
socialdcmocratici, esiste an
che « tra il piombo delle li
notypes di Springer e il 
piombo nella testa di Benno 
Ohnesorg >, Tuniversitario 
ucciso dalla polizia a Ber-
lino ovest durante una di-
mostra/ ionc contro la visita 
dello Sciii di Persia, poiche 
la stampa del grande editore 
di Amburgo non si limita a 
lavorare per la guerra fred-
da ma lavora, contempora-
nenmente. per provocare una 
decisa svnltn a destrn. in tut
ta In situazione interna. 

La bandiera di Springer, 
scriveva Kubv anni fa, e 
« un nuovo misticismo nazio
nale tedesco». Si sa dove 
hanno sempre condotto, in 
passato. questi misticismi 
nazionali, e a quali conse-
guenze ha portato. ai tempi 
di Weimar, l ' impero edito
riale di Hugenberg. 

Che qualcuno cominci, fi-
nalmente. a sentirsi i brividi 
per la schiena, di fronte al-
I 'estendersi deH'impero di 
Springer, e percio un buon 
segno, pur se non si possono 
chiuderc gli occhi sulla spro-
porzione numerica che esiste 
t ra qucgli otto milioni e 
mezzo di copie quotidiane e 
la pattuglia di quanti chie-
dono: Entcignet Springer! 
Una macchina si c comun-
que messa in movimento. Ci 
e voluto, per questo. che 
una goccia facesse trabocca-
re il vaso Questa aoccia e 
stata rappresentata dal « ca
so Zweig », e dalla falsa let-
tera uscita dai softofondi 
del mondo scgreto di Rerli 
no ovest E certo non si im-
maninavano. oucsti ninotini 
di Goebbels. che con il loro 
falso avrebbero consentito 
al vecchio scri t tore antifa-
scista di Berlino est di ren-
dere un al tro servizio alia 
democrazia tedesca, e un 
servizio di non noco confo 
se sul banco degli accusati 
si trnva. adesso, I le r r Alex-
Springer. 

Sergio Segre 

LACONDMONE OPERAIA NELLE FABBRICHE DELLA TERRA PROMSSA TORINESE 

Uccide anche V amore 
il lavoro alia catena 

«Arrivo a meltere in macchina anche 800 pezzi ail'ora: e mi capita di rifare gli siessi movimenli anche per strada e a casa» — Lo spaventoso 
aumento delle malattie — 313 infortuni su 361 dipendenti all'Assa di Susa — I dati dell'INAIL — Oltre 66 mila infortuni in un anno: 104 mortali 

LE STUDENTESSE FRANC ESI CONTRO IL MINISTRO PEYREFITTE 

HA V INTO LA MIN IGONNA 

Dalla nostra redazione 
TORINO, ottobre. 

Lo metropoli dei qrandi « ca-
pitani d'industria >. la cittd 
piu evoluta, la « term promes-
sa » aU'illusione di miqliaia e 
migliaia di fratelli del Mez-
zogiorno. le mutue aztaidnli. 
I'assistema ad alto livello .. 
poi. imprarrisa. terriUcante. la 
dnccia qelida di un'altra real 
ta nella forma arida c tpie 
tata della cronaca cittadina. 
Cronaca rece»/issim«: tre 
•iterratori uccisi da una frana 
ni un cantiere edile di corso 
Agnelli: tre marti e diversi 
feriti nello scoppio di un tra 
sjormatore alia centrale ENEL 
della Pellerina; un raqazzo di 
23 anni col cranio xpapfyolata 
dallo spezzone d'una mala al
ia FIAT Linqotto: alia FIAT 
Ferriere un operaio orribil-
mente schiacciato tra due tre 
nini della linea interna che 
alimenta i lorni di fusione; 
muore. ancora, un uomolalpa 
in un cunicolo di foqnatura al 
la barriera di M>1ano. e la 
salma sara ritrorata dopo due 
qtornl 

1M gente legqe e rabbriri-
disce di pena e d'orrore. sco 
pre che il lavoro pud chiu-
marsi morte anche e xoprat-
tutto nella qrande cittd indu-
striate, fra i qrattacieli. nei 
cantieri, nelle moderne offici-
ne, lunqo le linee di montag 
gio che avrebbero dovuto al 
leviare la fatica e il rtschto 
delTuonto La «cittd ufficia-
le ». quella dei qrandi padro 
ni e dei quotidiani d'<s informa-
zione». si giustifica e chia-
ma in causa la fatalitd. il de-
stinn. Vimponderahile 

Fatalita? E' la cronaca stes 
sa che si incarica di smenti-
re questa tesi di comodo. 
L'impresario di cor*o Agnelli 6 
stato incriminato perche" nel
lo scavo non si erano applica-
te certe norme di sicurezza. 
Fatalita? L'operaio schiaccia
to alia FIAT Ferriere veniva 
addetto alia manovra dei tre-
nini solo saltuariamente. la 
sua esperienza era ridottissi-
ma; e. proprio di recente, la 
direzione aveva raddoppiato 
la linea dei trenini per incen 
tirare al massimo i tempi di 
colata dei forni E cosi. come 
si fa a scaricare sul fato il 
tremendo bilancio di sette in 

fortuni mortali, in meno di 
quattro mesi, nelle centrali e 
lungo le linee ENEL del com-
partimento piemontete? 

< Arrivo a mettere in mac
china anche 8(K) p<v/i ail'ora. 
La media e sui G miln al gior 
no Mo a disposi/ione pochi 
secondi per ogni ptv/o. mo\ i 
menti tutti eguali. rapidi. ri 
pctuti sen/a so"=ta. come se fos 
si ancb'io una macchina Alia 
tine del turno awor to uno stra 
no ron/io nella testa Mi 6 
capitato di fare gli SICSM mo 
vimenti andie a ca^a. sul t tam 
o addirittma mentie at t r .nerso 
la strada usiendo daH'oftici 
na.. * 

Sono le parole di un giava-
ne mctalmeccantca della FIAT 
Mirafiari, reparto piccole 
presse, intervistato dai croni 
sti che conducono imchtesta 
sulla condizione operant per la 
paqina tnrinese del/'Unita Ba 
sta ascoltarle e la * fatalita » 
comincia ad assumere cantor 
ni meno metafisici. diventa so 
stanza verificabile che ha no 
mi precisi: ritmi frenetici. ta 
qli dei tempi, in una parola 
superslruttamento Non la tec^ 
nica al servizio deU'uomo. ma 
I'unmo enstretto ad adequarsi 
alia macchina 

A metd qViqiio. un operaio 
di 32 anni. padre di due bim-
bi. ha perso le qambe in un 
reparto di lamtnazionc della 
FIAT Ferriere di Corso Mor-
tara Era addetto all'introdu 
zione dot linqotti nel forno 
di riscaldo; 6 sahto sul na 
stro a rulli che trasporla il 
ferro per raddrizzare un I'm-
gotto, il nastro ii e rimesso 
improvvisamente in moto e 
l'operaio e rimasto intrappola 
to tra la catasla di linqotti 
L'inchiesta amministrativa ha 
stabilito che I'infortunato in 
dossava grembiulone. guanti e 
gli altri mezzi di protezionc 
individuale; era salito di sua 
spontanea valonta sulla Un-
gottiera, mentre le norme anti 
infortunistiche non lo consen 
tono. lnsomma. una larvata ac-
cusa di imprudenza Si e tra-
scurato. invece. che l'operaio 
sostituira un compaqno assen-
te, che prima di quel gior-
no aveva lavorato alia linqot-
tiera solo in due o tre occa 
sioni. e — soprattutto — che 
fino a due anni fa ai lati del 
I'imboccatura del forno si tro 

Sembra che la minigonna abbia battuto Alain Peyrefille 
ministro dell'Educazione nazionale francese. Peyrefil le, infalti , 
ha emanato una ordinanza "choc" che prolbisce I'uso delle 
minigonne a scuola. L'obiettivo evidente era quello di richia-
mare ad una maggiore concenlrarione, evitando che professor! 
ed alunni fossero t distratfi > dalla vislone delle gam be delle 
giovani studentesse. Immediatamente, pero, una grande indu 
stria di abbigliamento per giovanissimi ha lanciato sul mer-
cato la minigonna-mobile Un nastro adesivo, monlato su una 
striscia di lessirto permette — come dimostrano le foto — di 
passare dall'austera gonna scolastica alia < mini * 

PERCHE' E COME LA FRANCIA HA ABBAND0NAT0 L'lNTEGRAZIONE ATLANTICA 

La battaglia in Parlamento per I'uscita dalla NATO 
« 

Cinque giorni di confronto drammatico — Pompidou: «II meccanismo e tale che possiamo essere coinvolti in una guerra ignorandone le ragioni» 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. ottobre 

n 18 apnle 1966. I'antico emi 
ciclo dell'Assemblea nazionale 
fu teatro della piu straordma-
ria battaglia parlamentare ve-
rificatasi in Occidente. allor-
che il governo apri il dibattito 
per ottenere il voto favore-
vole de! Parlamento sull'usci 
ta della Francia dall'organiz 
7a/ione mditare integrata. I 
\occhi de\oti doH'atlantismo. 
guidati dall'ex presidente del 
ConMSho Rone Ploven. e gli 
anuatlantici si affmntaron.i 
ptv cinque gorni in un con 
frunto drammatico I-o ^tes^o 
><hierament<> di smi>ira >i di 
^i*e da un Iato i comuntsti 
favorevoh all abband.mo del 
la NXTO. dallaltro la M>cial 
domticra/ia che aveva irr.pvvto 
una mtizione di censura sullo 
oporato del governo. formando 
blocco con i centrist! di Le 
cannot, e i mnderati di Pie 
\en La mozione di censura 
contra na airabbandono della 
NATO non raccolse che 137 
voti >u 482 II PCF. spie«and.» 
le raflKini per cm « d qrtippn 
comwiKla nfiniara d> rotare 
un alto che condnnna la deci 
sione del ritiro delle larze 
francesi dalla SATO, e di par 
tenza delle truppe amencane 
dal nosiro suolo » affermava. 
« Ln mozione di censura che 
prende dt mira tl solo aspet-
to posittro della politica gol 
lista, e che avra il sostegno 

senza riserva dei reazionari 
incalliti e degh ultras ameri 
cam come Lceamiet, non po 
trebbe mai - arere al tempo 
stesso il nostro sostegno». 

II discorso del primo mini 
stro Pompidou davanti al Par 
lamento. cosi come la sua re
plica ai pro atlantici. si ba 
sava su questi capi d'accusa 
che furono ampiamente docu 
ment.iti: *trategicamente. la 
NATO e superata e serve sol 
ranto a fare deU'Eumpa un 
bersa.alio in un*eventuale tor 
za iruerra mondiale: il mocca 
ni^mo NATO e tale che I'Eu 
nipa p.io essere tra>cinata a 
occhi chni^i e i^nrvrandone le 
rajri.mi :n 'ina guerra il Par 
lamento non era mai stato con 
sultato «;uc!i accordi che il go 
verno denuncia»a e quind: non 
li a \ e \ a mai approvatt: le 
ste.sse clausole secrete ineren-
ti tali accordi erano state deli 
beratamente e ripetu'amente 
violate dasrli americani che 
hanno acuo come in una ter 
ra di conquista. il m.>lo delle 
truppe francesi nella NATO e 
di sen i le e pressoche grotte 
sea suhordinazione acli ame 
ncani * In uno auena nuclea 
re condnua attrarerso mutsi 
li - che e la ipotesi piu plau 
sibile - non ri e \ er la Fran 
cia alcun sistema rahdn: Vol 
larme sard dato dalle bombe, 
se esse verranno ad esplodere 
sul nosiro sunlo. Se dovesse 
esserci una terza guerra in 
Europa. essa sarebbe nucleare. 

e I'Europa sarebbe dtstrutta ». 
Questa aflermazione di Pom 

ptdou da.anti aU'As?embIea si 
basava sui mutamenti in tone 
nuti tra il '50 e il '60 nella si 
tuazione strategica mondiale. 
A partire dal momento in cui 
Washington, per far fronte al 
le in>ufficien7e delle forze eu-
ropee. ha inviato nel continen 
te i primi cannoni atomici se 
2tiiti da bombe A tattiche. e 
da missjij a te^tata nucleare. 
rinte2ra7i'me atlantica areva 
2ia perduto hiii>na parte del 
suo *en>o In primo luoco 2li 
Stati Uniti non p«itevano ri 
nun7iare al controllo diretto di 
anni d cui impieco ri>chia di 
sratenare l'apva!i>«e e d"al 
tra parte la compar<a dei pos 
*enti missili sovietici. capaci 
di colpire il suolo imencana 
rafforzava Wa-=hin?ton nella 
vecchia volonta di controlla re 
pace e guerra. e di trattare gli 
europei come t minorenni * al 
le sue dipenden7e In questo 
quadro. la strategia di Mac 
Namara della * rispo>ta fles 
sibile. o graduale ». che sosti 
tuiva la vecchia dottnna Dul 
le< della «rappre*aglia mas 
siccia i >nppone - >itto!inea 
va Pompidou - che il conflit 
to si scateni che esso sia limi 
tato e che dunque I'Europa ne 
subista. pnma deH"America. 
le atroci conseguenze. 

La presenza di armi atoml 
che americane in Europa non 
rappresenta dunque piu lo scu-
do protettlvo del passato, ma 

al contrario espone I'Europa 
ad essere la prima vittima, in 
un eventuate confiiUo atomi-
co tra URSS e USA. La prova 
del nove — per dimostrare 
che !a integrazione atlantica 
non faceva che creare dei ri 
schi supplementari per la 
Francia — fu compiuta con la 
analisi retro^pettiva di ci6 che 
si era rerificato lll 'atto della 
esplosione della crisi cubana 
In quel momenta, denuncio 
Pompidou, ancora prima che 
noi aressimo assicurato Ken 
nedv del nostro appogqio. al 
lorchi le forze della S \TO 
erano temite a sapersi fuori 
del eonflitta e nessun di'tpos; 
tiro di allarme era slato mes 
so in funzione. ebhene le for
ze americane in Europa era 
no state paste nel t piu alto 
qrado di allarme»... fn caso 
di conflitto per degh interes 
si che sarebhero stati estranet 
alia Francia e ai suoi impe 
gni. la tola presenza d"l co 
mando e delle basi americane 
in Francia arrebhe potulo fa 
re allora le polrebbe fare in 
futuro) del nostro territorio 
un hersaqlio 

Il primo ministro rivelA che 
nessuno dei govern* membri 
della NATO fu messo al cor 
rente delle decisioni america 
ne. ed essi appre^ero solo in 
un secondo tempo che in Eu 
ropa occidentale poteva accen 
dersi il rogo della terza guer
ra mondiale. La conclusione 
ben meditata cui il foverno 

francese giunse dopo la ter-
ribile lezione venuta dalla e n 
si cubana. fu questa - *Sel 
caso di conflitto tra USA e 
URSS. solo la esisterza del 
Quartier generate americano 
in Europa. con la sua rete di 
comunicaztom. senza pntlare 
delle basi aeree e de> deposi 
ti di materiale. costituisce un 
pencolo evidente e jrire » 

« Xoi rilfMfiflmo - di>*e cau 
sticamenie Pompid.m nferen 
dosi ad una fra** di De Gaul 
le — una strateqia che nschia 
di votare la Francia al bom 
bardamen'o itnmico e all'in 
vasione* Ogni ipxrisia so 
NATO iiquale liberta andava 
abbandiinata II goverrKi di Pa 
ngi affermava che gli Stati 
Uniti non si erano impt'gpat; 
in Europa per far n i i 'vre agli 
europei ma nel pr.>pio inte 
resse. e che I'alleanza mili 
tare non poteva es«ere mtesa 
a sen-o unico. gn^care ad e 
sclusivo pmfitto dell'Amenca. 
che si serviva dei paesi eu 
ropei solo come b u i per i pro 
pri armam nti Gli stessi ac 
cordi segreti - e nel case 
specifioo qu.'llii inerenfe I'ar 
ticolo V dell accordo B che 
prevetleva com. le opera/itMii 
effettuate in partenza dagli 
aerodmrni amencani di Fran 
cia non avrebbero potuto es 
sere intraprese che dopo lo 
accordo fra i due governi — 
erano state sistematicamente 
e determinatamente violate 
d all" America. 

Ecco qualche esempio vi-
stoso Nel 1961. il govemo 
francese si accorse che gli 
amencani si erano sen'iti del 
la base di Chateauroux per av 
viare le truppe deH"ONU nel 
Congo, e che gli Stati Uniti uti 
lizzavano il territorio france
se per una politica contraria 
a quella di Parigi. dehneata 
nell'Assemblea dellONU al 
lorche la F ranna si oppose 
pubblicamente all'Invio dei ca 
schi blu nel Congo Parigi pro 
testo per raffmnto subito ma 
la sua nota fu presa in c^si 
scarsa consid^razmne che nel 
n^ivembre 1964 gli USA utiliz 
rarnno !a loro ba*e terea di 
EvreuT per il tra oporto dei p i 
raradutUti bolgi a Stanle>-vil 
'e A parte a!i T • di tnippe 
decine di aerei spia son-olaro 
no il territorio france>e. e g!i 
incident! — non sempre resi 
pubblici — erano stati estre 
mamente numerosi. 

Valga per tutti !n scandals 
dell'aereo spia sugli impianti 
atomici di Pierrelatie II 17 lu 
alio 1965 un aereo da ncocm 
/ione americano RF 101 ipero 
quattro «onoli a 700 metri di 
il'e7za sulla fabhnca di se 
parazione degli isoropi suuata 
nella zona proibita di Pierre 
la"e . -^cattando 175 fotografie. 
malgrado che un a p m r w e h ' o 
francese Vautour si fosse le 
vato in volo per intimargli lo 
atterraggio. Le fotografie, in 
seguito, furono sequestrate ai 
pilot! americani dagli ufficiali 

francesi. Secondo il Neic York 
Times. I R F 101 era il primo 
aereo spia scoperto in Fran 
cia. ma sicuramente ve ne 
erano stati prima molti altri. 
mai intercettati. 

Apprendendo 1'incidente, De 
Gaulle affermd: c Oltre ad es-
so bisognerebbe contare tutto 
quello che non si sa o che si 
apprende per caso *. A propo 
sito della violazione dello spa 
zio aereo francese. Parigi de 
nuncio che vi erano 100 mi'a 
voli clanlestini. ogni anno II 
ministro deali ex combattenti. 
Sanguinetti. in un d i scord te 
nuto davanti alia scuola di 
euerra. nellapri le 1966 deli 
nro r o i oue-te parole le vio 
lazioni subite- t Vi sono ogni 
anno pw di WO mila volt non 
idenUf.cati. I'inaombro del no 
>1ro spnzio oereo e orodiaioso 
e nm non sapp' -mo nemmeno 
che cosa succede Le stesse 
basi NATO apparlenanno in 
effetti agli americani. e qodo 
no di una t>TtTifprr>i'>"r'\iin to 
tale. Sono delle enclaves di 
terra amenrnna in F^nn^ia » 

Di fronte agli incident! de 
n'inriati da Parigi gli amen 
cani ave\arm aui'fl si»'>"oati 
camente un ittcggiamonto di 
totale eini-mo o contestandoli 
o rifiutando I'intervento della 
giiistizia francese. affermando 
pretestuosamente che essi si 
erano verificati in periodo di 
sen'izio comandato. 

Maria A. Macciocchi 

vavano non uno, ma due ad-
dettt: poi venue la * ristruttu-
razionc » interna degli organi-
ci, la direzione decrctd che si 
poteva taghare Vorganica dei 
foi m di una unita. impose la 
sua scelta Ora. un uomo di 
32 anni e dnentato un grande 
invahdo 

Kp/'sodi come questo forni-
scono la chiave per intciprc-
tare nel modo piu carrctto dati 
statistic'! la cui stessa dimen-
stone e sufficiente a mandate 
a gambe levate la tesi del-
l'* inipnnderabile * Durante il 
I9f>r>, nelle Industrie e nei can
tieri tonnesi si sono verifi
cati M> 513 infortuni. di cui 
104 mortali Al primo pnsto la 
cdihzta. dove si reqistra con 
piu frequenza la violazione del
le norme di prevenzione. dove 
si ricorre senza scrupnli al-
I'impieqo di maestranze occa-
sionalt anche per le mansioni 
piu pericolose, dove la spe-
culazione qiunqe a toccare 
persino la qualita dei mate-
riali che dovrebbero qaranti-
re la sicurezza del lavaratori. 
Poi il settore mctalmeccanico, 
con una particolare incidenza 
per la siderurqia. Ecco le 
€ tabelle » dell'Assa di Susa: 
su 3C>\ dipendenti, 313 cast di 
infortun'to per un totale di 
492S qiornaie di assenza in un 
anno 

€ lo lavoro alia FIAT Mira
tion. alia "pomiciatura". con 
una vibratrice: lisciamo e sep-
piamo le carro7/erie prima che 
siano avviate alia verniciatura. 
Per rifinire un quarto di car-
roz7eria. il tempo disponibile 
varia da tre a cinque minuti. 
Poco tempo e molta fatica 
perche le vibrazioni si tra-
smettono a tutto ii corpo Per 
di piu lavoriamo usando una 
grande quantita d'acqua. e 
dopo un paio d'ore si e fra-
dici. Conseguenze sull'organi-
smo? Per forza. Dolori reu-
matici. artri te. bronchiti a ri-
petizione. Non e'e ncanche il 
tempo di cambiarsi la tuta >. 

•Sono le dichiarazioni rese al-
Z'Unitn da un operaio di 34 an
ni. da sei dipendente FIAT. 
Due suoi compagni di repar
to hanno perso in sei mesi 
rispettivamente otto e quattor-
dici chiloqrammi di peso: un 
quarto ha dichiarato che * an
che far I'amore con la mo-
"lie » qli casta, da qualche 
tempo, una « fatica cnorme >. 

Alia Olivetti di Scarmaqno 
— dove i tempi delle diverse 
lavorazioni venqono continua-
mente « ritoccati > SM/JO base 
di quelli stabiliti daqlt «alie
nator'! » — gli svenimenti so
no all'ordine del giorno. Un 
operaio ha detto: « Nel mio 
reparto abbiamo tutti qualche 
malanno. chi I'ulcera. chi la 
ipertensione. chi Pesaunmen-
to... » 

Queste testimonianze ci ri-
velano un altro prezzo non me
no atroce di quello degli in
fortuni ~ pagato alia «rior~ 
qantzzaztone» produttiva de
gli ultimi anni: con la * sa-
turaztone > e Velimmazione dei 
« tempi morti >. le modernissi-
me linee di montaggio e la 
raffinata tecnolagia delle offl-
cine 'ngoiano oqqi, giorno per 
giorno e piu di ieri, anche la 
salute. V'tntegrita fisica dei 
laroratori Si tratta di un fe-
nomeno macroscopico. impre.s-
sionante. gia valiitabile attra
rerso qualche cifra- all'Ac-
aaieria Eleltrica FIAT, bron
chiti e malattie polmonan. reu-
mnti.smi e strappi muscolari 
sono nrrirnti a provocare fino 
a 14 assenze al qiorno su un 
orqanico di 53 unttd; alia O-
hretti di Scarmaqno I'a.ssentei-
smo medio, prodotto da logo-
rio fisico. tocca il 11112 per 
cento dell'intera maestranza; 
secondo VINA1L. i dece.ssi per 
sihcosi ed asbeslosi sono pas-
sati da 79 net '61 a 94 nel 
MX a 109 nel ' « ; alia Far-
mitalia dt Settimo i laroratori 
mnnipolano 7f>0 sostanze tossi-
che o nocive che possono pro
vocare 40 diverse malattie pro-
fesswvali: in alcum reparti 
manrano alt aspiraiort. in qua
si tutti I'acqua poiahile, e le 
t attrezzature » a dispasizione 
del medico di fabhrica sono 
costitiiite da uno stetascopio, 
un misuratore di pressione e 
una bilancia 

Oran. ntmi. tempi, organi-
ci, condizwm iqieniconmbien-
tali, prerenzione anti infortuni-
stica: ecco. accanto a quello 
dei salan. i problemi di ton-
do della condizione operaia 
nelle fabbrirhe soller/iti dai 
laroratort lonnesi in ccnti-
nnia di '•onrpr^nziom coi cro-
nisti ^eJJ'Unita Gli scioperi 
nH'Oln-eitt tit Srarmagno con
tro 1'amhiente malsano. lo 
sciopero e lo rertenza ttiflli 
orar» nnertn alia FIAT sono 
le prime iapne di un'azion0 
unitnrm che davrft necessaria-
mente inresthe ogni aspetto iW 
questa complcssa tematiem. 

Pier Giorgio Betti 
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