
r U n i t A / vcncrdi 16 moggio 1969 PAG. 3 / a t t u a l i t a 

IL«MOYIMENTO STUDENTESCO - IN FRANCIA AUORA E ADESSO 

Immagini della Sorbona 
un anno dopo il Maggio 

La presenza comunista — Grida sterili dei fogli di gruppo 
II problema dell'unita tra studenti e classe operaia 

« Siate reahsti, chiedetc 
l' impossible ». — • Non 
prendete 1'ascensore, pren-
dete il potere ». — * Com-
pagni, armatew ». — * Es
sere reazionari e giustifica-
re e accettare la riforma 
senza farvi fiorire la sov-
versione » 

Invano. a un anno di di-
stanza dal « Maggjo », si cer-
cano le tracce, sulle mura 
del Quartiere Latino, delle 
•critte straordinano che si 
moltiphcarono durante le 
settimanc di occupazione 
della Sorbona. Sono state, 
ovviamente. tutte caneella-
te. Le raccolte preparate 
da editori rapidi continuano 
a vendersi stancamente a 
pochi franchi nelle librerie, 
dopo che sono andate a ru-
ba appena uscite. Ogni buon 
lurista se ne procura una 
copia nel corso della visita 
d'obbligo al « Quartiere > e 
in particolare a strade e 
piazze rese celebri dalle bar
ricade. Rue Gay Lussac, pla
ce Denfer - Rochereau, non 
hanno ormai mente di di-
verso da altre strade e piaz
ze piii o meno a non ime 
di Parigi. Ogni segno visi-
bile della « rivoluzione » e 
acomparso. Dalle finestre 
della Sorbona non pendono 
bandiere rosse ne nere, e 
l'Odeon ha ripreso la sua 
tranquilla attivita di « Tea-
tro di Francia ». I eaffe del 
Boulevard Saint - Germain 
sono di nuovo pieni in que-
sto maggio tiepido e « nor-
male ». 

La grande Corte della Sor
bona e quasi daserta e cosi 
quelle degli altri edifici uni-
versitari. Gli studenti le at-
traversano per entrare nel
le aule e per uscirne, 
rapidamente, gettando uno 
sguardo frettoloso ai pochi 
manifesti, scritti spesso a 
mano, che vengono afTissi 
negli appositi spazi riserva-
ti. Sono quasi tutti mani
festi dell'U.E.C.F. (Unione 
Studenti Comunisti di Fran
cia) con parole d'ordine ra-
pide, incisive. Nel maggio 
scorso, dopo i primi giorni 
di occupazione della Sorbo
na, la sigla delPUECF era 
praticamente scomparsa dal
le mura della Sorbona, e 
cosl VHumanite' dalle tasche 
degli studenti. Fortemente 
presenti invece erano le si-
gle e i fogli di numerosi 
gruppi sorti all'interno del 
« movimento studentesco » 
e che riuscirono a trovare 
spesso il loro momento uni-
tario nell'attivita deH'UNEF. 
Adesso il rapporto sembra 
essersi rovesciato. Gli stu
denti comunisti hanno ri
preso l'iniziativa rinnovan-
do profondamente lo «sti
le » della loro presenza nel-
l'universita. I loro manife
sti, le loro scritte sembra-
no allacciarsi direttamente 
alio c stile > del « maggio > 
anche se l'immaginazione 

non e l'elemento dominan-
te. I compagni dicono che 
questa presenza comunista 
non e soltanto un fatto vi-
sivo. E' un fatto politico, 
che si e espresso anche nel
le recenti votazioni univer-
sitarie in quantita assai 
massiccia. Personalmente, 
non sono in grado. purtrop-
po. di fornire dati. Ma gli 
insegnanti comunisti mi di
cono che Tiniervento comu
nista ai corsi piu dibattuti, 
ad esempio quelli di marxi
sm o tenuti dal gruppo che 
ruota attorno ad Althusser, 
e continuo, combattivo, po-
liticamente rilevante. 

D'altra parte la lettura dei 
pochi fogli rimasti in vita 
dopo il « maggio » e forse 
l'indice piu preciso della per-
dita di un reale contatto 
con il movimento da parte 
dei piccoli gruppi politici 
fioriti allora. Si tratta di 
fogli gridati piu che scrit
ti, nei quali assai spesso lo 
insulto, l'invettiva o almeno 
la definizione facile, * tran-
chante», ha preso il po-
sto deU'argomentazione. Gli 
stessi fogli, l'anno scorso, 
sembravano riflettere lo 
slancio del movimento de
gli studenti. Adesso, inve
ce, denunciano esattamente 
questa < perdita di contat
to >, che si esprime in un 
Iinguaggio inutilmente esa-
sperato e completamente 
improduttivo. II fenomeno, 
nel suo assieme, e indica
tive di che cosa e stato, in 
realta, il rapporto che si 
era creato nel maggio tra 
gli studenti e la classe ope-
raia: un rapporto di < in-
contro », non di « unita ». 
II che vuol dire che tutto 
il problema posto nel < mag
gio » dal creseere di un 
movimento politico di mas-
sa tra gli studenti e rima-
sto aperto: il problema, 
cioe, della unita tra gli stu
denti e la classe operaia. 
Lo sforao dWl'UECF sembra 
andare in questa direzione. 
Ma, ripeto, non so con qua
le presa reale sulla massa 
degli studenti che nel < mag
gio » espressero, non a ca-
so, forme proprie di lotta 
oltre che una linea gene-
rale di azione che si scon-
tr6 brutalmente con quella 
delle organizzazioni sinda-
cali e politiche della classe 
operaia. 

II famoso striscione por-
tato dagli studenti della 
Sorbona davanti alia Re
nault di Boulogne . Bil-
lancourt — « Ricevete dal
le fragili mani degli stu
denti la bandiera rossa del
la Rivoluzione » — costitul 
la proposta di unita formu-
lata dagli studenti. Gene-
rosa senza dubbio, ma im-
produttiva nell' immediato. 
Tutte e due queste caratte-
ristiche sono rimaste. Nes-
sun passo avanti e stato fat
to, salvo la formazione di 

una crmiera, rappresentata 
dall'attivita degli studenti 
comunisti. tra l'universita 
e le fabbriche. Tutto il re-
sto e sperimentazione, qual-
che volta interessante, al
tre volte francamente fasti-
diosa, altre volte ancora 
chiaramente sterile. Solo 
un gruppo — non definibile 
politicamente - e riuscito 
a portare avanti una inizia-
tiva felice nata nel fuoco 
del « maggio ». E' il grup
po che fa capo ai Cahiers 
de Mat, una pubblicazione 
arrivata in questi giorni al 
suo dodicesimo numero. Si 
tratta di una sorta di cen-
tro di incontro, di lavoro 
comune, tra operai e studen
ti. Gli scritti che compaio-
no nei «Quaderni > sono 
quasi sempre preparati in 
collaborazione con gli ope
rai di questa o quella fab-
brica e riguardano la con-
dizione operaia, il mecca 
nismo di sfruttamento, il 
rapporto classe operaia-so-
cieta. Vi lavorano giovani 
volontari e il danaro neces-
sario per stampare i nume-
ri finora usciti e frutto del-
l'impegno disinteressato di 
artisti francesi e di altri 
paesi. L'interesse della pub
blicazione sta nel fatto che 
ogni inchiesta in una de-
terminata fabbrica o cen
tre operaio e rigorosamen-
te esatta perche organizza-
ta e scritta assieme a co-
loro di cui si parla. II tono 
della pubblicazione non e 
affatto conciliante nei con-
fronti dei sindacati e dei 
partiti politici della sinistra. 
Ma si tratta pur sempre di 
una pubblicazione di gran
de impegno e quindi netta-
mente diversa dai fogli di 
pura agitazione anti-PCF 
che sembrano esaurirsi, or
mai, nello strillo ingiustifi-
cato e gratuito e quindi 
tradendo, in sostanza, o co-
munque rappresentando mol-
to male il contenuto reale 
che ebbe il < maggio > per 
la grande massa degli stu
denti francesi. E* un con
tenuto che non si 6 certo 
volatilizzato come si sta vo-
latilizzando, invece, la vee-
chia UNEF ehe non e piu 
riuscita, dopo il « maggio >, 
a rappresentare il momen
to unitario di un movimen
to profondamente frazio-
nato. Esso esiste sotto l'ap-
parente ritorno del « Quar
tiere » al «pittoresco» e 
alio « stravagante ». Ne sen-
tiremo parlare ancora. E 
forse in termini profonda
mente diversi, se alfine, pas-
sato il riflusso seguito alia 
esplosione del « maggio» 
si fara la saldatura, che al
lora e mancata, tra il feno
meno di massa della rivolta 
degli studenti e le prospet-
tive rivoluzionarie della 
classe operaia. 

Alberto Jacoviello 

Rapubblico foderole tedesco si prepare alle elezioni di settembre 

II banco di prova si chiama RDT 
La crisi della « grande coalizione » e le differenziazioni tra socialdemocratici e democristiani snl pro
blema di fondo posto dinanzi alia politica di Bonn: il riconoscimento delPesistenza di due Stati te-
deschi — I riflessi degli awenimenti cecoslovaccni — La danza delle nova sulle « formule evanescenti » 

Joan Baez segue attenta 
il comizio del marito 

SAN FRANCISCO — La famosa cantante folk Joan Baez ascolta, seduta sul palco, suo 
marito David Harris che parla ad un comizio cui sono present! 2500 studenti del col leg io 
di Stato di San Francisco. Harris ha parlato contro lo strapotere dei mllitari negli Stati 
Unit) e ne ha chiesto il ridimensionamento. Egli ite*so e in attesa di appello per e»»ersi 
rifiutato dl prestar* servizio militare, 

Oggi primo exploit sovietico in attesa del volo di Apollo 10 

CAPSULA SU VENERE DAL VENTRE DELLA SONDA 
^ava*BBBBB«i^^^^^MBB«amNMBHasa^BaB«aHH^BaMBaHH^MaaBB^HHMava^avaiBaBaBavaBBHMa^a*a^BBaaHa^a^aiaaaaanBB 

Si tratta di un nuovo sistema messo a punto in URSS - La notizia rive lata dagli scienziati di Jodrell Bank - Domani aitra sonda a segno dopo 

250 miiioni di chilometri - II via alia prova generale per la Luna da parte degli americani • Riprese fotografiche, cinematografiche e 

televisive a coiori • L'awentura con il LEM: pattugliamento preparatorio per il volo del prossimo luglio 

della foto della Luna acattata durante I'ultima Impreia dell'f Apollo • 

Sta per inuisre un fine setti-
mana tutto spaziale deiiso dl 
impresc amcricane e sovu-tiche. 
Oggi, infatti, soonde su Vencrc 
la sonda soviotica Vcnux 5 che 
sara se^uita domani da Venus 6. 
L'osserv atorio in^lesc di Jodrell 
Bank ha comunicato a questo 
proposito una cccezmnale novita: 
e cioe che le due Venus espel-
leranno vere e proprie capsule 
particolarmente attrezzate per 
hmpatto. Si tratta di un siste
ma diverso da qucllo utilizzato 
le volte precedenti. 

Domenica alle 17.49 partira. in
vece, YApollo 10 con tre astro-
nauti a bordo. Due si stacche-
ranno dal veicolo madre con il 
Lent, il famoso modulo lunare, 
e pattufjlieranno i dintorm della 
Luna circumnavigandola a cir
ca 15 chilometri di altezza. 

Riusciranno le capsule fuori-
uscite da Venus 5 e Venus 6 a 
scendere intrtte sul pianeta mi-
strrioso e ad inviare a Terra 
scnsa7innali e inodite informa-
zioni scientifichf? (ill scienziati 
sovictici sembrano ottimisti. Le 
(\\\p <ionde. ouando sonoleranno 
Venere, avranno percorso (jual-
cosa come 250 miiioni di chilo 
metri in un penodo di quattro 
mesi. 

L'impresa deWApollo )0 p»*e 
cede, come e noto, lo sbarco 
sulla Luna di due astronauti 
americani che, a luglio. mette 
ranno piede. per la prima volta 
nella storia dellumamta. sul sa
tellite della Terra. 

A bordo dell'4poHo 10 prende-
ranno posto, invece, Thomas 
Stafford, John Young e Eugene 
Oman che saranno impegnati 
nel volo per otto giorni. 

Domenica, auindi, mentre la 

nuova irnptf^a lunare amenca-
na the \icne definita « una pro 
va nencrale per la Luna » pren-
dera il \ici, tih scienziati sovio 
tici saranno gia impegnati nel 
I'lntcrprctftrc dati e cifre co 
municati a terra dalle due Ve
nus. Le sonde pesano ciascuna, 
complesMvamfnte. 1130 chilo-
grammi e sono piene di stru-
menti di ogni genere e tipo. Fra 
1'altro. dovranno inviare alle ba-
si di Terra dati sulla compost-
zione dell'atmosfera di Venere, 
sulla intensita delle radiazioni 
solari e sulla radioattivita. Non 
e stato ancora reso noto se a 
bordo vi siano anche apparati 
fotografici o televisivi. l̂ a cosa 
non o improbabile come non e 
improbabile che sia previsto per-
fino il ncntro a Tsrra di qualche 
parte dolle due sonde sovietiche. 

Intanto a Capo Kennedy, il 
conto alia rovescia ini/iato qual
che giorno fa. continua regolar-
mente. Teri. sulla base spaziale, 
si sono avuti alcuni temporali 
che hanno costretto i dirigcnti 
della NAS\. lente americano 
dello spazio, ad ordinare l'eva-
cud/.iun'.' PIT diverse ore, dei 
personale dalle strutture protet-
live di Apollo 10. Si temeva, in-
fatti. che la for?a del vento pro-
vocasse un crollo di alcuni ponti 
che vengono utilizzati per vari 
rifornimenti e controlli. I tre 
dellMpofio 10 si sono incontrati 
ieri con lo scienziato americano 
Harrison Schmitt, un noto esper-
to di astro geologia. Lo scienzia 
to, fino dal 1965. e stato chiama-
to ufficialmente a far parte del 
gruppo degli astronauti e sara 
probabilmente uno dei primi 
« tecnici » a seendere sulla Lu
na. Schmitt. ha mostrato a Staf
ford. Young e Cernan. con in 

Hi.iiKi tui.i ^laiuiu foto lunare, 
qu.ili sono lo ciiatteristiche che 
»ssi do\r.»ntio ti'titarc di studia-
rc pm da VKIIIO o (|ii,ili sono i 
pii'iti di nfoiimento i he dovran
no ossorc uhli//ati per i rileva 
mrnti to[Minra(ici del terntono 
lunwro Lo scicnziato. inoltre. 
ha discusso ion fill astronauti 
lr zone ancora fotograficamen-
te mteressanti che sono. come 
e possibilo immaginare, quelle 
dove, per il prossimo luglio, e 
previsto I'atterraggio di due co-
smonauti USA. A questo propo
sito, 6 stalo precisato che le 
apparecchiature fotografichp a 
disposi.'ione doi tre dcD'Apollo 
W porrnetteranno di rilevaro 
craten di circa 10 m«'tn di dia-
molro che potrohiiero disturba 
re I'atterraKgin del Lorn quando 
il grande momento sara venu-
to. Sara possibilc anche accer 
tare se nella zona dol Mare del 
la Tranquilhta. do\e avverra 
I'lmnatto fra il I.em di Apollo 11 
e il trrreno lunare. vi siano 
massi o meno. (ill astronauti 
hanno nvolato che ora e possi 
bile ritrarre perfettamente pun-
ti ti«i un iiMiiieiiu fra i seite 
c i dieci metri. In pratica, un 
autotreno in sosta potrebbc es-
sore facilmente mdividuato dal-
raltezza alia quale verranno a 
trovarsi Cernan e Stafford 
Young, mvece, rimarra nel-
\'Apollo 10. la cosiddetta « navi-
cella madre >, ad una quota di 
ll.'l chilometri dalla Î una e in 
un'orbita di parcheggio in atte
sa del rientro del Lem. Fra 1'al
tro, gli astronauti dell'ApoIIo 10, 
effettueranno nel corso della lo
ro impresa, ben died trasmis-
sioni televisive a coiori che sa
ranno regolarmente captate a 
Terra. 

Dal Rostro mviato 
BONN 

LA « grande coalizione » di 
Bonn — maggioranza parla-
mentare di oltre il 90 per cen
to — e in cnsi. QuaJcuno so-
stiene che la formula e « gia 
morta ». A meno di due anni 
e mezzo dalla sua costituzio-
ne, l'alleanza tra democristia-
ni (CDU-CSU) e socialdemo
cratici (SPD> si reeee in pie-
di soltanto perche fra meno 
di cinque mesi ci saranno le 
elezioni e nessuno dei due par
titi vuole assumersi il rischio 
di apnre formalmente la cri
si di govemo. 

Sui principali temi di poli
tica ester* ed interna i due 
•partner* della coalizione pax-
lano ormai un Iinguaggio di
verso. I socialdemocratic* ehie-
dono l"immediata firma del 
trattato anta-atomico; i demo-
cnstiani sono contrari. I so
cialdemocratici sono per il pro-
seguimento dei tentativi dl dia-
logo con 1TJRSS e, anche per 
questo, hanno espresso un giu-
dizio sostanzialmente positivo, 
seppure con cautela, sull'ap-
pello di Budapest dei Paesi 
del Palto di Varsavia a fa-
vore di una conferenza per la 
sicurezza europea; i democri-
stiani, che non vogliono la con
ferenza pan-europea, delusi da 
De Gaulle, credono soltanto al 
contatto diretto con Washing
ton e piu di uno dei loro espo-
nenti pensa di poter civettare 
con la Repubblica popolare 
cinese, non per riconoscere al
ia Cina i dirittd che le spet-
tano suU'arena internazionale, 
ma in funzione anti-sovietica 
(Franz-Josef Strauss, il capo 
della CSU bavarese, continua 
a ri pet ere: • I nemici dei miei 
nemici sono miei amici»). I 

socialdemocratici sostengono la 
tesi della necessita di tratta-
tive «a livello di govemo» 
(anche se non ancora di Sta
to) con la RDT; i democri-
stiani, che a parole non ne-
gano 1'opportunita di approcei 
con l'altra Germania, nella 
sostanza rimangono abbarbi-
cati alia tesi che qualsiasi 
aspetto del problema tedesco 
passa non per Berlino est, ma 
solo per Washington e Mo-
sea. I socialdemocratici, o al
meno una larga parte del 
gruppo dirigente, sotto la spto-
ta de* sindacati, vorrebbero 
comptefe qualche passo in di
rezione di una democratizza-
zione deU'economia, introdu-
oendo la « cogestione » dei la-
voratori in tutte le grandi 
aziende; i democnstiani. sal-
va qualche frangia di sinistra, 
non ne vogliono sentir parla
re Gli stessi democnstiani. in 
compenso, vorrebbero riforma-
re il sistema elettorale e tra-
sformarlo da proporzionale im-
perfetto in maggioritario, i 
s(x;ialdemocratici sono contra-
n perche cio eliminerebbe an-
tomatiramente dal parlamen 
to i liberal! della FDP. nei 
quali pm di uno vede \ loro 
possibih futun alleati di go
vemo. Mentre, mfine, 1 so
cialdemocratici vorrebbero. al
meno a parole, cercare il dia-
logo con le giovani genera-
zioni, per la maggmranza dfti 
deniocristianl il problema dei 
giovani si pone esclusivamen-
te come problema poliziesco 
di online pubblico. 

La esposizione e ovviamen 
te pluttosto schematica, per
che nella contrapposizionc ci 
sono notevoli sfumature nei 
due partiti — in pratica qual
che esponente dell'uno o del-
1'altro. su questo o quel pro
blema, si trova a sostenere 
le tesi della eontroparte — ma 
nella sostanza corrisponde al-
l'attuale scenario politico di 
Bonn. 

E* difficile fissare nel tem
po 1'origine della crisi. Essa 
ha comunque cominciato ad 
apparire alia luce del sole nel-
l'autunno dello scorso anno, 
dopo l'intervento dei cinque 
Paesi del Patto di Varsavia 
in Cecoslovaochia. Sino a quel 
momento erano stati Willi 
Brandt ed i socialdemocratici 
a dare 1'impronta alia politi
ca estera e nantedesca della 
« grande coalizione ». Erano 
stati i socialdemocratici ad 
eliminare dal Iinguaggio uffi
nale del poverno di Bonn i 
toni esasperati della guerra 
fredda e a sostituirli con 
espressioni che nella n-TT suo-
navano nuove: « pace », «com-
prensioneii, «convivenza». «av-
vicinamentOM, «rinuncia alia 
forza» e rosl via. 1 demo
cnstiani avevano subito per
che, dopo il fallimento della 
politica di forza di Adena
uer ed Erhard. non avevano 
un'alternativa da offrire e 
perche una parte del loro grup
po dirigente era sotto Tin-
fluenza di De Gaulle, la cui 
politica veniva interpretata in 
funzione delle preteso di Bonn. 
La politica di Brandt non ave-
va portato a suorcssi clarno-
rosi, ma aveva comunque con-
sentito alia RFT dl stabilire 
rapport,i diplomatic! con la 
Romania, di nstabilirli con la 
Jugoslavia ed aveva, in una 
certa misura, costretto la RDT 
che era sempre stata la pa-
ladina della distensione pan-
tedesca ed europea, sulla dl-
fensivH. 

La reazione dei Paesi socia
list) alia politica di Brandt 
p nota: irrigidimento delle po-
sizioni.specialmente deH'URSS, 
della Polonla, della RDT e 
della Cecoslovacchia (questa 
ultima almeno sino alia avol-
ta del gennaio 1968) e accu
se alia RPT di aver modifi-
cato gli st rumen ti, ma non i 
suo) obiettivi revanscist). Alia 
cosiddetta « nuova politica ver
so l'Oriente», aoriaae la rivi-
sta soviet lea Vita internazio
nale, nel suo numero di lu-
?:lfo 1968, « e stata naervata 
a funzione dl ariete che de-

v« aprtre una brecoia n«Um 

comunita sociahsta per fare 
strada a n e legah per l'mva-
sione economica ed ldeologiea 
e psu tardi anche politica del-
1'impenalismo tedesco - occi-
dentale*. 

Gli awenimenti dell'agosto 
1968 ebbero immediato rvfles-
so anche a Bonn. Le forze 
piii oltranziste della CDU-CSU, 
che sino ad allora si erano 
tenute relativamente in dispar-
te, commciarono a nalzare la 
voce. Quasi a conferma del-
t'accusa di Vita internaziona
le, il 25 agosto, quattro gior
ni dopo 1'occupazione del
la Cecoslovacchia da parte dei 
cinque del Patto di Varsavia, 
il Cancelliere Kurt Georg Kie-
singer dichiarava: « LTJnione 
Sovietica vuole al mimmo 
mantenere lo status quo in Eu-
ropa... Noi dobbiamo tentare 
di modificare lo status quo, 
perche soltanto cosi otterre-
rno la riunificazione del no-
stro popolo ». 

A Bonn si laneiO la tesi 
che, con 1'intervento in Ceco
slovacchia, la politica di 
Brandt era fallita e bisogna-
va ricominciare da capo. Fu 
in quel periodo che la SPD 
comincif) a trovare sempre piu 
vicine alle sue posizioni in ie-
ma di politica pantedesca ed 
estera quelle della FDP, e si 
crearono le basi per la futura 
elezione di Gustav Heinemann 
a Presidente della Repubbli
ca e, forse, di una comune 
coalizione di govemo dopo le 
elezioni. 

Ma per quale ragione la 
a politica orientale » di Brandt 
aveva suscitato nella maggio-
ranza dei Paesi socialisti tan-
ta diffidenza? « La politica o-
rientale di Bonn — scrisse 
mesi fa Die Zeit tn una 
acuta analisi dei precedent! 
che avevano provocato l'inter
vento dei cinque in Cecoslo
vacchia — non aveva, in fon
do tentato altro che quelle che 
aveva tentato la politica fran-
cese e che in Orient* aveva 
suscitato il favore generale. 
Al contrario di De Gaulle, pe
ri), Kissinger e Brandt si era-
no nfiutati di fornire qual
siasi "prova preliminare", sia 
nella questione dei confini, sia 
nel loro rapporto con l'allean-
za atlantica. Essi non si era-
no percib potuti procurare 
nessun anticipo dl fiducia, a 
prescindere del tutto dagli ag-
gravi storici dei tedeschi. Dal 
punto di vista degli strateghl 
del Patto di Varsavia, il rf-
tiro della Francia dalla or-
ganizzazione militare della 
NATO, aveva ulteriormente 
rafforzato anzH rimportanza 
della Repubblica federale co
me principale base europea 
dell'American. 

Ed eccoci al nocciolo della 
questione: le « prove prelimi-
nan» della volonta di pace 
della RFT, che sj identifica-
no con il riconoscimento del
la RDT, 1'accettazione dei con
fini occidental! polacchi, 1'ade 
sione al trattato anti-ato-
mico, il rifiuto del patto di 
Monaco. I temi sono stati di-

scussi ampiamente al corujrag. 
so della SPD d: Bad Gode* 
sberg ed il primo e stato an
che oggetto di un dibattito al 
Bundestag lo scorso 25 apnle. 
Al Bundestag si e assistito 
ad un vero e propno eserci-
zio linguistico, ad una « dan
za delle uova» per definire 
la RDT: « fenomeno ». «strut-
tura ». « popolo statale » Al 
congresso socia'.democrat-.co si 
e stati piu apert:. ma passi 
concreti non ne sono stati fat
ti. Mentre I dele^at: su posi
zioni piii avanzate ch;edevano 
«l'instaurazione di relazioni 
normah tra la RFT e la RDT 
come Stati uguah della na-
zione tedesca». il documemo 
defmitivo approvato si e li-
mitato a parlare di «esistetv 
za statuale dell'altra parte 
della Germania ». 

In questo scontro di «for
mule evanescenti », come h* 
scntto un giomalista italiano 
a Bonn, ha suscitato una cer-
ta eco la tesi sostenuta re-
centemente da un gruppo di 
esponenti della CDU-CSU se-
condo la quale la Repubblica 
federale tedesca deve cessare 
di considerarsi un « fatto prov-
visono». Sembra una defini
zione interessante: se la RFT 
non e piii un « fatto prowi-
sorio». anche la RDT cessa 
di esserlo e dunque esistono 
due Stati tedeschi. No. rispon-
de la CDUCSU. la RFT de
ve cessare d* essere un « fatto 
prowisorio » per diventare un 
«modello» per 1'intera Ger
mania. cioe anche per quella 
parte della Germania che co-
stituisee l'attuale RDT. 

La « danza delle uova * con
tinua. Essa e I'ultima difesa 
contro la forza della realta. 
realta che si pu6 cosl sintetiz-
zare: per lunghi anni, in que
sto dopoguerra. la « questione 
tedesca», intorno alia quale 
e ruotata la politica europea 
(ed in parte anche quella mon-
diale), si e identificata, alme
no in Occidente, con la for
mula «riunificazione della 
Germania». Oggi parlare cH 
nunificazione dei due Stati te-
descni, uno socialista e 1'al
tro capitalists, integTat) in 
blocchi militari ed economic! 
contrapposti, e privo di senso. 
Se proprio si vuole ancora 
parlare di una « questione te
desca », questa non puo esse
re intesa che come normaliz-
zazione dei rapporti a livel
lo statale e coesistenza tra le 
due Germanie, premessa, in-
sieme al riconoscimento dei 
confini ed alia dichiarazione 
di nullita del trattato df Mo
naco sin dalla sua firma, per 
giungere ad un sistema di si
curezza europea. L'accettazio-
ne di questa svolta e 1'ade-
guamento ad essa della poli
tica tedesco - occidentale rap-
presenta il vero compito del 
govemo dj Bonn che scatu-
rirk dalle elezioni del 28 set
tembre, se vorra condurre una 
politica di pace e di disten
sione, 

Romolo Caccavale 

Istituito dal Comune 

Modena: servizio di 
medicina preventiva 
nei luoghi di lavoro 
Impressionanti dati statistici sulla situazione 
nelle fabbriche • Centocinque infortuni sul la
voro al giorno e un morto ogni quattro giorni 
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t'n servizio di medicina pre-
ventina nê - i lavoratori e per 
I'lgiene noi luoghi di l.noro. e 
stato istituito dal Comune di 
Modena. L'iniziativa. cosl con-
cepita. e la prima — a quanto 
risulta — ad essere attuata 
da un'ammanistrazione comu-
nale. Dopo molto lavoro di 
studio e anche di sperimentazio
ne. il servizio e stato approvato 
col voto unanime dei consiglieri 
del PCI, PSI. PSIUP, MAS. DC. 
Per due sedute consecutive nel-
I aula con<;iliare. hanno parteci-
twto alia discussione prt îmina 
re anche i rapprcsentanti dei 
tre sindacati pro\inciali sednti 
al hanco della guinta. mentre 
lo spazio nservato al pubblico 
era affollato di operai 

I<a realta delle fabln-iche mo-
denesi non e meno drammatica 
di quella del resto del pacse. 
Da que«<e considerazioni. dalle 
cifre agghiaccianti dei morti e 
degli infortunati per cause di 
iflioro ntfUd citta di .Moiiena, dai-
la volonta di prefigurare una 
attivita che il servizio samtario 
nazionale deve assegnare ai Co-
muni e partendo dai pochi ri-
stretti poteri di Intervento che 
comunque la legge gia afflda 
alle ammimstrazioni comunali. 
e nata linizutiva. Dati uffi-
ciali (estratti dall'anruano del-
1'INAIL) riferiti alia provwcia 
di Modena: 1 morto ogni quat
tro giorni per infortunio su la
voro. 10$ infortuni aJ giorno, ol
tre 26 milt nel giro di un anno 
Tra il I960 e il 1968 piu di 190 
mila lavoratori sono nmasti in
fortunati Mil lavoro, i morti sono 
stati M8. Nel 1967. nelle sola 

14 fondone pu'i trrô s<> di Mo
dena che ixcipano c rca 2 400 
oix̂ r.u gh infortunati sono stati 
1.467. 

II nuovo servizio — che mtc-
ressa circa 6(X) mi la lavoratori 
U) 40 per cento del!,» i»polazio-
ne comunale) pnvi sinora di 
quals-ia î forma di controllo pr̂ -
ventivo — precede mterventi in 
tre dircziom: a> indagine sulle 
condizioni igienicn «sanitarie nei 
luoghi di lavoro con le necewe-
ne apparecchiature tocniche e 
person.ile sptviahzzato: queste 
indagini verranno fatte a rota-
ziorw c in nuvlo continuativo: 
b) sulla ba*o -loll'indagine com-
piut.i •»! solliTit.uio mterventi 
o>rrcttivi ltvd'.cati prima Cv>n una 
Iettera ali'a'ionda e per cono-
scwi/j» all'Utvtti>rato del Lavo
ro: quindi se non \c:i?ono pr**i 
i provved-mciti sollrvitati il Co 
nitinc IIIVM rv-jolare or<linanza 
•-ecomio la leyije: c) servizio di 
nuvlicina preventiva per la no-
polazione in eta lavorativa (at-
tre^zando in modo adeguato un 
noliamhulatorio comunale gia 
fTiSî nti-) pt-r un CuTitiuno ".ist*-
matico e penodico delle condi
zioni di salute dei lavoratori. ef-
fettuando al tempo stesso un 
lavoro di ricerca e studio per 
individuare nvilattie e fatton 
patogem pecudan di questa o 
quella lavora/jorte II <er\Tzio e 
col legato da una parte alle strut
ture ospedaliere, dall'altra alle 
cliniche per interveoti diagno
stic) in secondo grado. Si preve-
de inoltre: l'istituzione di almeno 
4 servizi decentrati e il conv 
pJetatTH'rKo del wmt io con UM 
indagine sulle condizioni igie-
mco-ambientali delle ahitaziani. 
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