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Specchio non troppo «segreto» 
di una famiglia del dopoguerra 

L'ltalia esordisce con un onesto film commerciale di Nanni Loy, «I1 padre di f ami-
glia» - II regista ha evitato ogni approfondimento storico - ideale per rinchiudersi 
nel guscio di una esperienza autobiografica molto prevedibile ed accomodante 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Dal nostro inviato 
VKNKZIA. 30 

Dei cinque film italiani in 
eoncorso a Venezia, ben Ire 
mm sono stati visti dalla cam-
missiane di csperti cite can-
forta del suoi jxtrere il di
rettore della Mostra, ma ac-
cettati solo da quest'ultimo, 
presumibilmentc a scatola 
chiusa. 

11 prima di essi, appctrso 
oggi siif)li schermi del Lido 
con un succcsso di spettatori 
inversamente proportionate al-
linsaddisfazianc della critica, 
e II padre di famiglia di Nan
ni Lay. Un onesto, ami one-
stissimo film commerciale. die 
il direttore avrebbe dovuto ve-
dcre e garbatamente respin-
gcre. Non e'era bisogno, in-
fatti, di sattoporre all'esame 
della critica internazionale 
un'opera cost apertamente in-
difesa di Jrontc alle ragiani 
di un' esposizione di cullura. 
Cosi facendo, si rischia di 
comprometterne anchc I'esito 
di pubblieo, e non si vede con 
quale profitto. 

Qualchc giomo fa. il foglio 
americana delta speltacolo, 
Variety, smentiva I'assenza 
defili Stati Uniti a Venezia. 
fornenda un nutrito elenco di 
film (tra i quali qli italiani 
non mancavano. c nan manca-
va II padre di famiglia) di-
rettamente o indirettamente 
finanziati dagli americani. 

Quando una societa come la 
Paramount accetta prevent! 
rnmente la dislribuzione mon-
diale di una pellicala, signifi-
ca die came minima si e in-
formata sui sua contenuto. 
molto pin, farse, di quanta 
nnn at)bia fatto il direttore 
della Mostra. Se il contenuto 
<* sufficientemente neutro, ov-
via. tradizianale. tutti i canti 
tarnano e Vaperazione si pud 
mettere in cantiere. 

E' il caso di questa Padre 
di fnmiglin. di frante al quale 
tem'tamo die il vecchio film 
di Dina Risi. Una vita diffi
cile oggi avrebbe fatta la ft-
gura di outsider. Alberto Sor-
di vi intcrpretava il personag-
gio di un giornalista comuni 
sta. sullo sfonda del travaglia 
politico e sariale dell' Italia 
negli anni del dojx>guerra. 
Partita da intenzioni autobio-
graficbe. Nanni Lop ha invc-
ce trascurato qucsto sfondo: 
p'n'i il sua raccanto procede. e 
piti il sottofondo storico si al-
lantana dall'arco di questi ul 
timi vent'anni: e il suo pro-
tngonista. un architetto socia
list a. non si trova affatto im-
pegnato cai problemi del vice-
re collettiva. bensi soltanto 
con quelli della propria per
sonate famiglia. 

Si dira die un autorc sce-
glie il tcma che piii gli con-
riene, c die quello della fa
miglia. dei figli. della coesi-
sterna della coppia. e un pro-
hlema di fando della sacietA 
italiano Nesstmo smentira Loy 
su qucsto punto. Ma il discor-
sn da tenere c" un altro. I co-
niugi qui riprodotti non sono 
fjente qualunque. senza ideali 
e senza canvinzioni. Sono. tan-
to per caminciare. due intel-
lettuali. due architetti. En-
trambi pravengono da fami-
glie rcazionarie e codine, en-
trambi professano convinzioni 
laiche e di sinistra, cntrambi 
snno d'accordn nel far educa
te i figli (quattro) alia scuo-
la Montessori ossia col siste-
ma della massima liberta. In 
piii la loro casa c frequen-
tata da un anarchico (sia 
pure ridotto al ruolo di mac-
ehietta). 

Ma c'd di piu. Quale i il 
mnmento di maggiarc stan-
chczza e frizione. quale lo 
acme delta crisi nei rapporti 
tra marito e mnglie? Esso d 
taecato esattamente allorchc 
H prima, constatata la soli-
tudinc c Vinutilita delta pro
pria battaglia urbanistica in 
un paesc in cui la speculazio-
ne cdilizia. alimentata dal 
boom, ha trionfalmcntc scon-
cinto le nnstre cittd. facendo-

II film di I 

ne dealt ammassi di cemento 
senza verde, sentc afficvalirsi 
il propria impegna di lavoro 
ed e disposto anctie lui, pas-
sando dalla teoria alia prati-
ca. ad aggrcgarsi al carro del 
benessere e a msenrsi nella 
prafessione — aiutato dal so-
lito servizievole jxirlamentare 
a livello di convenienza pri-
vata. K allordiv la moglie. che 
ha dovuto abbandonare la pro
pria carriera per allevare i 
quattro pargoli pestifcri, sui 
(piali la pedagogia montesso-
nana sembra aver esercitato 
il piu sconsalante deyli in-
flussi, trova invece la forza 
— anche davunti alia minac-
cia che per il propria tnatri-
monio rappresenta la piccola 
avventura del marito con una 
fraschetta — di ricordare a 
costui le linee e Vonesta del 
suo impegno ideale. 

Ora. quali echi profondi, 
quale densita prospettica ha 
saputo trarre il regista dai 
nodi cost significanti di una 
vicenda che ha lui stesso ela-
barato e. in quanta autobio
grafica. sentito anche sulla 
propria pelle e nell' intimita 
della propria coscienza? Cer-
ta, la scena in cui la moglie, 
splendidamente resa da Leslie 
Caran, ha la spiegazione dc-
cisiva col marito, proprio per-
die la spiegazione e basata 
sui motivi die abbiamo ricor-
data, ottiene un buon risalto 
sentimentale e raqgiunge un 

insolito vigore emotivo. E' 
questa, del resto, la scena-
diiave del film, quella in cui 
ha luogo il capovolgimento 
lungamente atteso, e in cui a 
piene lettere viene conferma-
to die il vera capofamiglia 
non e il padre, ma la madre. 

Senonche, nella stessa tem
po, tale capovolgimento, inve
ce di costituire la forza del 
film, ne rivela tutte le debo 
lezze. Essa dimostra infatti, 
e in modo inequivocabile. die. 
\mrtita sui disegno di una fa
miglia di miovo tipo, la vi
cenda rientra come un boo
merang nella tipologia piu 
tradizianale, con la donna che 
si assume tutto il peso della 
convivenza (e lo amplia a di-
smisura col suo carattere ge-
neroso) e con il marito che, 
paziente e distratto, si e* la-
sciato incanutire senza ren
ders'! minimamente canto di 
quel che gli succedeva attor-
na. E' azzardato postutare che 
tin unmo simile, dipinto d'al-
tronde dal monocordc Manfre-
di can la sua ben nota corte-
sia di tratto. deve avere an
che nella propria attivita pro
fessional poche idee ma con
fuse. tanto piu che, su di es
se, il film si limita a pachi 
cenni programmatici, senza 
mai farle entrare nel gioco 
drammatica? 

Ma questa manchevolezza, 
vorremmo dire questa * distra-
ziane » condivisa dagli autori. 

Leslie Caron, protagonlsta 
femminile di c II padre di 
famigl ia > 

non 6 casuale. Tutto il film 6 
volulamente leggero, evasivo, 
accomodante, impreciso perfi-
no in moltissimi dettagli pura-
mente cronachistici (eppure gli 
sceneggiatori sono italiani, e 
dovrebbero conoscere meglio 
gli eventi, anche di costume. 
che hanno carattcrizzato I'arco 
di questo vent emtio democra-
tico). II padre di famiglia, a 
differenza di Una vita difficile 
o addirtttura delle Stagioni 
del nostro amore. che hanno 
almeno tentato un bilancio. ri-
nuncia anche a questa legitti-
ma, e aggiungeremo doverosa 
ambizione. per rinchiudersi 
nel cerdiio. aini nel guscio 

Una scena del f i lm di Nanni Loy c II padre di famigl ia • 

c< Jordi»: film USA escluso dalla Mostra 

Un mondo minaccioso 

nello sguardo d'un bimbo 

questa sera 
«NOC NEVESTY- (La 

notte della monaca) 
del regista cecoslovac-
co Karel Kachyna; in
terpret'! principal's: Jana 
Brejchova e Gustav Va-
lach; soggetto di Jan 
Prochazka. 

i l 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 30. 

Gli Stati Uniti. ufficialmon 
te, noo sono presenti in eon
corso alia Mostra di Venezia. 
Ma l'organo ufficioso dell'in-
dustria hollywoodiana. Varie
ty. sostiene gongolando che 
al Lido gli americani ci sono. 
e come. Ed elenca le opere. 
italiane e straniere. delle qua 
li risultano Rnanziatrici e com 
partecipi — qiianto meno sui 
piano dolla distnbuzione — le 
maggiori ditte d'oltre oceano: 
Lo strar.iero e 11 padre di fa 
miglia (Paramount). La Cina 
c vicina (Columbia). Tingle 
se Tutte le sere alle nore, 
o w e r o La casa di nostra ma
dre 'Metro). U francese O 
salto (United Artists)... II di-
soorso. si sa. b complesso. e 
non lo si pud liquidare in po 
che battute: ma l'incidenza 
economico-commerciale del 
1" America su tutta o quasi la 
produzione cinematografica 
dellEuropa ddl'ovest e un 
fatto oggettivo. le cui conse 
guen2e immediate e ultime 
dovranno pur essere prese in 
serio esame. Non e un caso. 
forse. che. con cinque film 
italiani in gara. l'unico nostro 
produttore il quale non lavori 
per gli americani sia qui solo 
in veste di turista. a bordo 
del suo panfik). 

Gli Stati Uniti, dunque. ia 
quanto tali, non partccipano 
alia battaglia per il Leone 

d'oro. ma solo a quella per 
l'« opera prima », con Ciao di 
David Tucker, che vedremo 
domani. Un'altra c opera pri
ma >. Jordi, esdusa dalla Mo
stra e dalle sue appendici. e 
stata proiettata in una sala 
del Lido, a cura di Chuck 
Brent e Yabo Yabknsky, 
l'uno produttore e l'altro re
gista. giovani entrambi e sim-
paticamente squattrinati. 

Come David e Lisa di Frank 
Perry, che fu visto e pre 
miato alia Mostra del '62. 
Jordi e un affettuoso studio 
sulla schizofrenia: la si trat-
tava di una ragazza. qui di 
un fanciullo alrenato e diffi
cile. perennemente immerso 
in fantasticherie talora terrifi 
canti. spaurito di fronte alle 
cose e alle persone. aggressi-
vo per eccesso di difesa. Nel
la scuola per ragazzi subnor
mal . dove 6 aceolto. Jordi in-
contra la dottoressa Sally, in-
telligente e sensibile. che a 
poco a poco. non senza in 
ciampi e cadute. riesce ad 
adattarlo alia vita civile. II 
racconto e anche troppo per-
meato di fiducia nella scien-
za e nell'umanita. ma .non 
esita a mostra re — tramite 
lo sguardo distorto del bam
bino - gli aspetti degradanti 
e minacciosi del mondo. Se 
Jordi 6 malato, sembra *o-
lerci dire l'autore, la realta 
non e sana: un ambieote di 
alcoolizzati. drogati. meretri-
d , omosessuali (quello, dob, 

die si nunisce neJ bar di 
cui b gestore il padre del pro-
tagonista) fornisce quasi il 
riscontro testuale dei dolorosi 
vaneggiamenti. delle ango-
sciate fughe di Jordi. contrad 
dicendo in tutta evidenza il 
decoro della scuola. la bonta 
dei medici e degli insegnanti. 
la modemita dei sistemi te-
rapeutici e pedagogici. 

Pur tenendosi generalmente 
stretto. con modestia ma con 
efficaeia. al suo tema specifi 
co. Yablon-ky insinua percio 
salutan dubbi nolla coscien 
z& dello spettatore: qualcosa. 
egli ci ricorda. non funziona. 
e non soltanto nel cervello 
del piccolo Jordi. H regista. 
prima di esordire nel lungo-
metraggio, e stato testimone 
(anche cinematografico) del
le esplosioni della Iotta anti 
razziale. e delle manifesta 
zioni connesse al dramma 
vietnamita. Un riflesso di ta 
le esperienza ci par di av-
vertire nelle immagini alluci-
nate che popolano gli incubi 
di Jordi. nei suoi gesti di ri 
volta esasperata, nella viplen-
za e neU'assurdo in cui ri
schia di naufragarc la sua 
morbosa personalita. Non 
troppo diversi sono i sogni 
— talvolta ad occhi aperti — 
di uomini che si considerano 
c normali». e nelle mani dei 
quali si raccoglie spesso on 
immenso potere distruttivo. 

Aggeo Savioli 

a-isai ristretta dell'esperienza 
familiare e ripeterci con ov-
vieta cose abba'itanza banali. 

Non ci sembra lecito, su un 
argomenlo del genere, diver-
tire a commuorere soltanto. 
Se e vera die il pubblieo ita
liana, come noi fermamente 
crediamo, tende a farsi adul-
to, e soprattutto die la Mo
stra veneziana lia ogni anno il 
compito di contribuue a que
sto progressa, la valutazione 
del divertimento a della com-
moziane che un film estbisce, 
dev'essere non inversamente, 
ma direttamente proporzianale 
alia carica di idee (quella die 
il professor Chiarini ama ri-
badire quale fondamento del 
festival) in esso contenute, e 
naturalmente espresse. E se e 
vero che nolti cineasti si so
no andati col passar degli an
ni, nel beato trascorrere dal 
centrodestra al centro-sini-
stra, affievolendo e imbarghe-
sendo propria come i perso-
naggi dei quali ci raccontano 
oggi la biografia, ebbene il 
rninimo che si debba preten-
dere e, da parte loro. un giu-
dizio amaramente obiettivo, 
non un soggettivo piangersi ad-
dosso o consolarsi, magari al 
fuoco sempre piu esile e sem-
pre piii fatuo delle battute di 
spirito. 

Altrimenti c'd il rischio che, 
in un calderone umanitario 
orchestrato a voce bassa e 
gentile, via non senza fasti-
diose reiterazioni didattiche, 
non si riescano nemmeno piu 
a distinguere le fisianomie an-
tagonistiche, e a ftssare ben 
chiara la linea che divide un 
monarchico da un repubblica-
no, un laico da un religioso, 
un anarchico da un integrato. 
Ripetiamo che e la linea che 
il regista si e scelto, e sulla 
quale verifichiamo i suoi esiti. 

Armando Nannuzzi, un ma-
go del bianco e nero. si e 
convertito al colore, approfit-
tando un po' troppo della sua 
suggestione. Tognazzi. in una 
parte di fianco, esaurisce il 
suo € tipo > alia prima entra-
ta: come fa d'altronde anche 
Manfredi, sebbene il suo per-
naggio si distenda per Vinte-
ro corso della .vicenda. Meri
ta di Nanni Log d, invece. di 
aver trasformato un'attrice 
euro-hollywoodiana come la 
Caron. in un accettabilissimo 
carattere di puntigliosa e in-
telligente donna romana di 
dasse media. 

In conclusione — una con-
clusione non infrcquentc nel 
quadro della Mostra — ecco 
un film che preferiamo acco-
gliere col v'tso dell'armi, ap-
punto perche in questa sede 
riteniamo non soltanto giusti-
ficata, ma necessaria la seve
rity critica. Sugli schermi 
normali II padre di famiglia 
avra presumibilmente un ben 
diverso esito, e sara perfina 
un esito meritato, almeno nel
la misura in cui esso si distin-
guera. per innegabili doti di 
finezza, dalla massa ignobile 
della produzione di basso con 
sumo. Ma il nostro cinema 
non avra fatto nemmeno un 
passo avanti: anzi avra dimo-
slrato una volta di piii d'esser-
si volontariamente assestato 
su una piattaforma non in-
gombrante. che non provoca e 
non disturba proprio nessuno. 
Cosi. purtroppo. e andata a 
finire la lezione del neoreali-
smo. tramutandosi in un'altra 
lezione: un cinema che per 
troppi anni indulge alia « corn-
media aU'italiana > non riesce, 
nell'ambito dell'industria. a 
far piii niente di autentica-
mente italiano. e tanto meno 
un dramma. 

La terza « opera prima » te-
desca. Traccia d'una ragazza. 
e decisamente inferiore alle 
altre due. Con fedelta clinica. 
ma con reiterazione teutonica. 
il film di Gustav Ehmck ci 
of re il ritratto di una giorane 
alienata. ma non nel senso 
mariiano del termine: anzi 
nel jenso di dissociata psiehi-
ca, se non di vera e propria 
schizofrenica. Questo gruppo 
di cineasti opera a Dusseldorf 
ed i meno scientificamente 
corretto di quello facente capo 
al dott. Domnick. che alevni 
anni fa operara a Stoccarda 
e produsse un noterole film 
sperimentale. intitolato Jonas 
L'unica costante. comunque. 
che sembra unire i tre esperi 
menti pre?cr.iati quest'anno a 
Venezia dal giorane movimen 
to della Germania oeddenta-
le, i la contestazione della so
cietA del benessere. « sublima-
ta > net primi piani e nei det
tagli dei corpi midi di tre li-
here e ben dotate ragazze. 

II genemle De Gaulle asslste alle grand! manovre dell'esercito francese per I'operazione « Valmy » 

L'« Armee » da Petain a Petain (1919-1942) in una analisi 
scarna e senza retorica del giornalista Jacques Nobecourt 

UNA «STORIA POLITICA 
DELL ESERCITO FRANCESE 

II culto dei generali e la « grandeur» - I generali mallevadori della Repubblica • L'appello al 
soldato mai assente nella storia di Francia • II fronte comune degli operai francesi, tedeschi e 
italiani della Ruhr nel 1923 e la grande paura del comunismo - L'appello ai coscritti di Vaillant 
Couturier: «Non disertare, compagno!» - L'antimilitarismo della classe operaia francese 

.S'e la editoria e la pubbli-
cistica rigurgitano in Fran 
cia di libri. di saggi su quel 
pilastro della naztone die e 
I'esercito. il merito di Jac
ques Nobecourt e quello di 
aierne tracciato una storia 
politico, offrendo una diia 
ve per interpretare nan so
lo, in una delle sue compo
nents decisive, questa com
plesso pae.se che e la Fran
cia, ma gli eventi politici 
piii recenti di cui tutti sia-
mo spettatori, e die vedana 
un generate alia testa della 
nazione (Une histoire politi 
que de l'Armee - 1019 1!H2 
— de Petain a Petain. Edi
tions du Seuil). Liberata da 
ogni fardello retorico, scar-
nificata da ogni sciovinismo, 
ecco una storia che parte 
dalla demitizzazione dell'eser
cito per proporsi una desert-
zione oggcttiva dei rapporti 
tra I'ordine militare e la na
zione. Con uno stile nan privo 
di bellezza letteraria che si 
rinvigorisce nel metodo frcd-
damente oggettivo (come e 
tipico della grande saggistica 
francese) Nobecourt vivise-
ziana la politico di un eser-
cito proteso nell'inesausto 
tentativo di guidare il pae-
se davanti alia contestazio
ne altrettanto ininterrotta che 
gli oppone il potere civile, 
ora per attribuirgli le scon-
fitte storiche. ora per defratt-
darlo dei successi, ora per 
rinviarlo nel ghetto; dopo es-
sersene servito. Questo dua-
lismo antagonista tra milita-
ri e politici — per cui alia 
mancanza di spirito civico dei 
militari, corrisponde il vuo-
to di uno spirito militare dei 
civili — e ripercorso attra 
verso il racconto delle vicis-
situdini che vanno dal 14 lu-
glio 1919 all'armistizio del 
giugno 1942: dall'apoteosi di 
una vittoria, contenente gia 
in s& il proprio tossico. e che 
vuole la nazione intera 

II maresciallo Petain in una 
foto del 1940 

stratta attorno al culto dei 
generali, fino al tramonto di 
un'armata ancora ossessiona-
ta dal 77i/to della propria 
grandeur nella <t grande 
guerra T>. 

Se la Francia non e ccrto 
la Prussia, di cui si diceva 
nel XVIII secolo che era « un 
escrcita die possedeva una 
nazione >, per essa non pud 
essere perd nemmeno valida 
la celebre espressione di De 
Gaulle (che Jean Lacouture 
mette in testa alia sua pre-
fazione) e per la quale « la 
Francia si riflette fedelmen-
te nello specchio del suo 
esercito», perche mai la 
Francia e caduta sotto il do-
minio diretto di una casta 
militare. E' vero. Eppure ec
co un paese dove la III Re
pubblica ha come malleva-
dore il maresciallo Mac-
Mahon e come liquidatore Pe
tain. Dove il generate De 
Gaulle tiene a battesimo la 
IV Repubblica. per poi sca-
varle la fossa 13 anni dopo. 
Dove la V Repubblica — che 

passera alia storia come 
quella in cui la Francia pro-
ccdette alia decolomzzazume 
di quel die le restava came 
impero, pose fine ad un eser
cito coloniale di mestwre, de 
capita il potere politico dei 
capi dell'esercito e abbando-
no I'organizzazione militare 
ullantica (NATO) - e diret-
ta da un qenerale-presi-
dente. 

II libra di Nobecourt con 
sente di capire — c non e il 
piii piccolo dei meriti — die il 
fenomeno De Gaulle nan da 
ta del '40. die i problemi po 
sfi.si dopo il '15 wow erana 
nuavi, cosi come quelli die 
apjxisero nel I35S il generate 
alia classe dirigentc della 
IV Repubblica avevann ra-
dici in mezzo secolo almeno 
di lacerazioni. De Gaulle c 
il solo a travare una solu 
zione rhpetto alia tentazia-
ne ininterrotta per il potere, 
pasta dall'esercito. Qucsto mi
litare autaritario. che tratta 
il consiglio dei mimstri co 
me una guarnigione di pro 
vincia, e ttittavia il sola ad 
essere stato un noma paliS 
co, e mai un generate. .SV 
Voffcnsiva del gniqno '10 
era strategicamentc cattirn. 
a quel che si dice, l'appello 
alia nazione dai micrafoni di 
radio Londra eonteneva I'in 
gegno del politico di prima 
piano. Nessuno come questo 
ex allievo di Saint-Cgr — I'al 
ta scuola militare la cui 
* cronaca da cent'anni si con 
fande con la storia della 
Francia > — ha tenutd in 
cost scarso canto il peso del
l'esercito sulla politico c se 
ne e cosi speditamente e ci-
nicamente liberato, dopo es-
•serscne servito per dare la 
scalata al potere. 11 duali 
smo tra civili e militari av 
parirebbe dunque tuperato 
can la vittoria di un politi 
co die veste I'uniforme del 
generate, se non vi fosse al-

URBINO: i problemi dell'Ateneo si possono oggi 
affrontare soltanto con la sua inclusione nel 
novero delle universitd statali 

In gioco I'avvenire della 
« libera universita 

Ugo Casiraghi 

URBINO. agoslo 
Si e scatenata la canea demo-

enstiana cootro U PCL 
La calura estiva, a poena tem-

perata in questa stupenda citta 
rinascimentaie che e la « Urbmo 
ventosa >. sembra aver sum-
scaldato i capi dei gerarchi dc 
Ed ecco che gndano scomposta-
mente: « comunisti vog!rono di-
struggere la « Libera universita 
urbmate »! I comunisti vog :ono 
affamare gli affittacarr.ere! I 
comunisti vogliono portare lan-
tico glonoso ateneo ad Ancona' 

Natura.rr.ente non vn e una 
bnciola di venta in questa cam 
pagna d: calunn e E gj urb:nati 
per pnmi «e ne sono resi conto. 
quando il nostro partito h ha po 
sti pubblicamente di fronte alia 
realta. Ma le gnda, :o sforzo 
che impegna dc e liberal! a fo-
mentare invano nsentimenti e 
nvolte di campanile hanno un 
sottofondo che va spiegato. 

In verita la DC si accanisce 
eontro i comunisti so'o perchd 
si sono opposti. msieme con i 
parlamentan del PSU. del 
PSIUP e del PR1 al progetto 
clencale di finanziare la scuo 
la pnvata. La DC voleva. in 
parole povere, estendere i pur 
scarsj finanziamenti statali per 
1'edilizia scolastica anche alle 
«universita libere >. Non per 
Urbmo. owiamente. cui sareb-
bero andati solo pochi spicciob. 
ma per la « Cattohca > e per la 
«Bocconi» di Milano Questo 
tentativo e stato bloccato dalle 
sinistre unite e « parlamentan 
democrwtianj si sono visti co-
stretti a ntirare la loro propo-
sta e ad astenersi qumdi anche 
Bulla votazK>ne di un emenda-

mento lioerale che aveva lauo 
propria la loro iniziativa. 

Toccata dalla sconfitta subita 
in Parlamento la DC cerca ora 
di nlanciare Toffensiva. facendo 
leva sulle esigenze pressanti e 
drammatiche deli'universita di 
Urbmo Le po<sibilita di succes-
«o di questo nuovo attacco sono 
assai hmitate. per oon dire 
nul!e. ma gia si sente odore di 
elezioni e tanto ba<;ta. Se fosse 
possible «trappare ai comunisti 
anche «o!o qualche voto. in una 
citta ros^a come Urbino e m una 
rogione ro«a come le Marche. 
sarebbe veramente bello. Co<i 
pensano i capt democristiam. E 
a queyto loro soffno si «ono uni
ti. purtroppo. anche 1 socialirti 
unifkati della citta dei Monte 
fe'tro. dimentichi della gimta 
po*i?7one assunta dai loro parla 
mentari e dagli stes«i organi 
d njtcntt del loro partito. 

Ma i fatti stanno a dimostra-
re che Tav-venire dell'Universita 
di Urbino e lo sviluppo deeli stu-
di supenori nelle Marche non 
«tanno nelle «^arv e prowiden 
re > che in un modo o nelI"altro 
*i po«<ono «trappare magari 
cedendo al ncatto clencale I 
fatti hanno d:mo«trato che i 
problemi dell'ateneo urb*nate si 
pos?ono affrontare ormal soltan
to tncludendo'o nel novero del'e 
universita statali. «nel ri«petto 
deirautonoma decisione dei <uoi 
organi di govemo. degli studen-
ti. degli 1n«egnanti e della cit
ta » e nella < salvaguardia piu 
plena — come «ostiene fl nostro 
partito — delle sue caratteristi-
che e del suo jrrande e secolare 
patrimonio culturale ». 

in questo *en=o. dopo il PCI. 
si sono espressi per altro anche 
i gruppi parlamentan della Ca
mera del PSU e del PRI. Una 
interpellanza al mmistro della 
Pubblica Istruzione. on. Gui. fir-
mata dai deputati del PSU. Co-
diftnola e Finocchiaro. dall'ono-
revole Melis del PRI e dai com-
pagm Manenti. Berlmguer. Se-
roni. Ro^sanda e Angelmi. af-
ferma e~pre^5amente che l*Uni-
versita libera di Urbino si tro 
va m « gravi difficolta... «,ia per 
l"in«o=ten.bi;e eiicu.ta dolle sue 
n«or^e. sia per il cre5cente t̂i 
mero di Mudenti (circa lO.'XK)) 
al!e esigenze dei quali non si 
pud p.u far fronte con i mezzi 
del pas$ato> Gh intcrpe.Ianti 
chiedono. in particolare. al mi 
ni^tro c se non intenda. nel do
vuto rispetto dell'autonoma e 
^ovrana decisione degli organi 
di governo dell'Ateneo. come pu
re deH'opin-one de!I"Univer«ita 
e della citta. porre alio studio 
leventualita di giimcere anche 
per Urbino airinclu<;ione della 
Universita nel novero di quelle 
«tatali. «econdo quanto e awe-
nuto o si awia a succedere per 
le altre Universita libere pubbli-
che italiane fCamerino I^cce. 
ecc.). sia pure nel rispetto del
ta trad:zione e della particolari-
ta del glonoso ateneo urbinate » 

Lo «chieramento in favore del
la statiz7azione. come si vede. 
d ormai molto ampio Chiunque 
ragioni col cervello. chiunque 
guardi alia so«tanza delle cose. 
del resto. non pui che scegliere 
questa strada. 

Sirio Sebastianelli 

/« Mifi /)«-.(' Hw'niua/ione 
tioppo peiMmiile. (pictta del 
generate De Gaulle, per can 
siderare come risolti i termi 
n't del problenta nel post gol-
lismo. 

Poiche lo .sfesso Nobecourt 
non pretende di fare opera 
detiiutiva cmt tit sua storia 
— e tutto il sua atteaqiamen-
to intellettualc e nnprontato 
(ill'onestd di un giornalista 
politico, attento e prejxtra-
to (egli e dal /9.'>") corrispori-
dente di I.e Monde dri Roma. 
e uno dei maqgion e<perti 
francesi di problemi tedeschi 
c italiani) — la magqior cri 
tica die it libra sui/gerisce 
i iciie tanto piu spontanea 
Quel die appare defuicnte nel 
saoqio. e I'anali^i delle in 
frastrutture sociali, I'analtti 
delle sfrs-sv strutttire ccana-
1'inhe. matrici comuni tantn 
delta classe militare die di 
quella politico: due facie del 
la stessa ideologm. quella di 
una bombesin reazmnarm. 
colonialista. antisocialista e 
antioperaia die li'i hisnqnn 
tlcWacrcito come della MIH 
piii uatiirale cmanaztnne. tan
to ner mantenere I'm dine al 
I'interno. quanta ncr ozzon 
iiare il gtavane b'llscevtsmn 
sovtetico, came per reprime-
re i moti di lilierozione nd 
le colonic, come inline per In 
« difesa del pacse » f/;ippel 
lr> ;il sold.ito. wirn assente 
dalla storia della Francia e 
il momenta in cut t flue pote 
ri antagonisti. il civile e il 
militare. trovano una coitci 
liaziane. sia pure momenta-
nca, spinti dall'interesse iden-
tica di salrare uno stesso si-
stema sociale. in funzione dei 
privileqi di una medesima 
classe « Jf paradiso all'ombra 
della spndn ». c anche il po 
radi^o all'ombra del grande 
capitate Per questo stessa 
valutazione, nel libra siomo 
davanti ad una prospettira 
senza soluzione 

Scgnalato qucsto ttmite. ap-
prezziamo invece it riqore 
usato per far emergerc nel 
capitolo « 11 comunismo. ec
co il ncmico >. le condizioni in 
cui matura I'antimtlitarismn 
delta classe operaia francese. 
e dei socialisti in una offen-
siva imlimenticabile che va 
dagli anni '20 agli anni \V>. 
Esso si apre con c il fron
te comune » degli operai fran
cesi, tedeschi e italiani della 
Ruhr «eontro il capitalismn 
trdesco e il capitalismo fran
cese >: e la € prima grande 
paura » delta borghesia euro-
nea davantt al comunismo. 
dopo die il f> 7 qennaio 1923. 
i Essen, i delegaU dei parti-
'i comunisti tedesco. inqlese. 
1rnnce.se. belga. italiano. o-
landcse. ecco, avevano lan-
ciato l'appello comune apli 
operai dell'Europa occidenta-
le eontro il nemico. La Ruhr 
i occvpata. i c generali <M-
sassini > decimano la resisten-
za organizzata. e I'odio per 
I'esercito massacratore e il 
retaqgio cui si appoqgera la 
grande campaqna deiniumii-
nite eontro la qverra in Ma-
rncco per ta canquista del 
R:f. e che sfocera nel suo su-
peramento p>Aitico con « I'op-
pello ai coscritti». vergato 
dalla prcstigiosa penna di 
Vaillant Couturier, per saho-
tare. dall'interno. I'esercito. 

La storia politico dell'eser
cito francese costituisce una. 
Icttura. tanto colta politico-
menle e stimolante. per tutti 
coloro che cercano non solo 
di interpretare gli eventi po
litici che hanno pnrtato la 
Franda a De Gaulle o De 
Gaulle alia Francia, ma per 
capire — oltre De Gaulle — 
quanto nebuloso e gravida di 
incognite sia ancora Voriz 
zonte di questa nazione. (11 
secondo volume di questa sto 
ria, scritto per il medesimn 
edilore, £ ad opera di Jean 
Planchais; essa va *da De 
Gaulle a De Gaulle * e si ap-
plica a definire la politico 
dell'esercito dal 1940 al 19ft). 

Maria A. Macciocchi 
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