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E' morta la compagna Ada Gobetti 

Una donna 
del secondo 

Risorgimento 
TORINO. 14 

Si e siK?nta improvvisamente 
(juesta sera, do[x> brevissima 
malattia. nella sua casa di 
Strada Heaglie 5. la compagna 
Ada Marchesini Gobetti. nobile 
fjtfura di antifascista. studiosa 
attivamente partecipe delle bat-
ta*;li<- culturali e civili del no-
stro paese. La notizia si e spar-
«a in un baleno nej-'li ambienti 
cittadini. nella Torino che ap-
prezzava altamente le sue doti 
di combattente, militante de-
mocratica. di educatrice nel sen-
so piu pieno del termine. L'ha 
stroncata nel breve vol^ere di 
alcuni tfiorni una omorragu ee 
lebrale. mentre era ancora <»t-
tivatnente impcKnata in .studi e 
convej?ni di |>eduHogia. A\e\a 
fiU anni. 

Î i vita di Ada Prospero Go 
betti e la vita esemplare di 
un'eroina del .secondo Kisoryi-
nM?nto. Forse in nessun'altra 
donna come in lei le doti di un 
carattere forte e tfeneroso, le 
virtu d'una morale ritforosa-
mente laica eppure relitfiosa nel 
culto dell'intransi^en/a e nella 
dedizione a una causa di pro 
Kresso sociale. la ricchez/a di 
una vasta cultura si sono fuce 
a formare una straordinaria 
personalita umana. da additare 
ai giovani come un grande 
escmpio. 

Ada Prospero era nata a To
rino il 23 luglio 1902. da una 
famjglja piccolo-borghese. II pa
dre aveva un negozio di pri.ni-
zie in via XX Settembre (la 
sua vecchia insegna scomparve 
solo qualche anno fa nella cen-
trale via torinese). Precoce. vi
vace. graziosa, coi suoi grandi 
occhi e la sua fervida volonta 
di vita. Ada compi brillante-
mente gli studi secondari. E si 
puo dire che la sua vita eo-
minci nel 1918. quando. non an
cora matricola. ella conobtn? 
Piero Gobetti e con lui e altri 
amici e compagni di scuola. 
Manfre<1ini e Fho. diode vita a 
quolla rivistjna giovanile « Ener-
gie Nuove» destinata a dive-
nire famosa nella cultura poli-
tica italiana. perche rivelo. non 
solo al piccolo pubhlieo studen-
tesco. ma a uomini come Luigi 
Einaudi. Benedetto Croce. An
tonio Gramsci. il genio di un 
rapazzo che si chiamava Piero 
Gobetti. Con lui Ada lavoro a 
preparare j numeri del mode-
sto quindicinalo di cultura. Mil-
la scia della salveminiana «Ilni-
ta ». con lui inizio gin nel 1919-
1920 lo studio del russo cho do-
veva approdare nel 1922 alia 
tradii7ione di alcune open? di 
Andreev e di Kuprin: e la loro 
amici7ia divenne presto un gran
de amnre. «olo troncato dalla 
traeica morte di Piero nel feb-
braio 192(5. 

Ada e Piero si sposarono nel 
gennaio del 1923. quando da po-
co era nato quel settimanale. 
« La Rivoluzione liberale ». che 
quasi subito divenne una ban-
diera deirantifa^ismo militan
te Erano appena tornati dal 
viatfcio di nozze che Piero ebbe 
1 primi guai colla polizia fa-
scista e dal 1923 al 1925 la 
vita di Ada divenne quella non 
solo della compagna dello stre-
nuo oppositore del fascismo. ma 
della collaboratrice assidua e 
intelligente del direttore di « Ri
voluzione liberale ». della se-
protaria di quolla «Casa Edi-
trice Gobetti » la quale, nel gi
ro di duo anni. si trasformd 
nella Casa editrice delle mag-
giori personalita antifasciste. 

E si deve certo alia partiwv 
lare temperie di lavoro e di 
studio, alia forma volonta rea-
lizzatrice che animava il loro 
sodalizio sontimentale e intel-
lottuale se Ada riuscl. neH'an-
no piii duro della battaglia an-
tifascista. poco prima che il 
regime trionfante obbligasse Pie
ro all'esilio. a laurcarsi nella 
facolta di Filosofia a Torino 
con una tesi sul c Pragmatismo 
nnglo-americano >. nel giugno 
del 1925. 

Alia gioia della nascita del 
figlio Paolo, nel dicembre del 
1925. subentro repentina la tra-
gedia. Imposta la chiusura di 
« Rivoluzione liberale >. diffida-
to dal continuare qualsiasi ope
ra editoriale. percosso a sangue 
sulla soglia di casa dai manga-
nellatori squadristi. Piero Go
betti all'inizio del 1926 parti per 
Pariei. Voleva andare II a fare 
«il suo me^tiore» che gli era 
vietato in Italia, e continuare 
queU'opera di cultura e di lot-
ta rivolii7ionaria cho in patna 
non poteva piu coniurre Dopo 
due "settimano a Parisi tro\-ava 
la morte. Ada non riuvi non-
pure ad accorrero al siio ca-
n^zzale di moronte Lo ser»pelli 
al rimitero del Pore I«achai,=o 
« Pariei. vicino alle tombe doi 
Federati della Comune (e si e 
forrrpre oppo^ta poi. a che le 
spozlie di Piero rimanessero 
traslate da quella tomba1). 

E* da questo momento. dal 
modo come essa sa affrontare 
la tracedia. lavorare per man-
tonere e crescere il figlio. col-
tivare la memoria del compagno 
rap:togli cosi cnidelmente e 
continuare la battacha idoalo e 
pohtica. che lo doti mora'i di 
Ada Gobetti nfuluono bmpifio. 
l^t <ua caia in via Fabro. p-e 
pa doi Iibri e doi ncord' di 
Piero. diviene \ia via un cen-
t*-o di raccolta delle micliori 
enercie ciovanili antifasciste. di 
studio, di co«pirazione. di lotta. 

Ada Gobetti vince. nel 1928. 
un eoncorso per rinsegnamen-
to della lingua inglese. Insegna 
a Bra. poi a Savigliano. infine 
nel 1936 e trasferita al ginna-
5io Balbo di Torino, compiendo 
prima tirtta la trafila delle sedi 
di provincia. rifiutandosi na-
turalmonte di prestare il giu-
ramcnto di fedelia dei profes-
sori al regime. 

E in questi anni essa svolce 
una vasta attivita culturale. 
sorretta dall'amicizia e dai 
consigli di Benedetto Croce 
(se e quando si pubblichera 
l'epistolark) Croee-Ada Gobetti 
a\Temo probabilmente nuo\i 
motivi di interesse e di rifles-
sione sia sul lavoro intellettua-
le, sia sulla personalita umana 
di quest'ultima). Traduce dal-

1'inglese circa cento opere, per 
1'editore Later/a di Bari, per 
FVassinelli di Torino, per Mon-
dadori, Garzanti. Einaudi. ap-
profondendo particolarmente lo 
studio della letteratura inglese 
del Settecento. Basti ricordare. 
tra i volumi piu importanti cu-
rati e tradotti da Ada Gobetti 
in un'attivita che e continuata 
per piu di un ventennio. la 
Storia d'Europa del Fischer, il 
Ca/i>ino di Carew Hunt, la Vita 
di Johnson del Boshwell, i 
Drammi del mare di O" Neil. 
Esperipme e vita morale di 
Samuel Johnson: del 1941 sara 
(liiello stupendo libretto. .Storia 
del {/alio Sebastiano che rivele-
r«i il talento di AcLi scrittrice 
l>er raga//i. un'attivita che in 
questi ultimi anni doveva am-
piamcute riprendere nel quadro 
di una vasta opera pedagogica. 

Nel 1937 Ada Prospero sposa 
Ettore Marchesini. tecnico del
la radio che con lei divHera 
le vicissitudini della cospirazio-
ne e della lotta nartigiana: 
non appena sorge il movimento 
«Giusti/.ia e Liberta > in cui 
si raccolgono alcuni degli in-
tellettuali amici di Piero Go
betti. Ada mantiene i collega-
menti del gruppo torinese con 
i dirigenti dell'emigrazione fa-
centlo fr«|uenti e rischiosi viag-
gi in Francia. E nel 1942 e tra 
i fomlatori del Partito d'Azione 
clandestino. 

Coll'8 settembre 1943 Tattivita 
di Ada Gobetti acquista dav-
vero colori leggendari. Chi ha 
letto il suo Diario partigiano, 
pubblicato qualche anno fa da 
Einaudi (un diario che Ada 
stendeva sotto forma di ap-
punti in un inglese «cifrato > 
curiosissimo. giorno per giorno 
durante i venti mesi della lotta 
armata di liberazione) sa quale 
combattente meravigliosa essa 
fu. nartigiana e organizzatrlce. 
dirigente jiolitica e militare. 
E chi ha vissuto con lei quella 
lotta. i giovani operai. conta-
dini. studenti. partigiani delle 
\alli del Pcllice, Germanasca. 
Chisone. Susa. che vedevano 
giungere tra loro questa minu-
ta donna dall'energia e dal co-
raggio prodigiosi. non potranno 
mai scor<lare chi sia stata Ada 
Gobetti. la compagna che alia 
fine della guerra diveniva 
ispeltore del comando regionale 
piemontese. con grado di mag-
giore presso la IV divisione 
c Giustizia e liberta > della Val 
di Susa. 

Alcune delle imprese partigia-
ne di Ada. compiute durante 
i feroci rastrellamenti nazifa-
scisti: durante le azioni di sa-
botaggio alia ferrovia che tra-
sportava i rifornimenti dell'e-
sercito tedesco in val di Susa 
dalla Francia all'Italia; duran
te le missioni politiche com
piute neU'inverno del 1944-45. 
attraversando i passi alpini a 
2.000 metri sotto gli occhi dei 
tedeschi: durante le azioni gap-
pistiche a Torino, hanno il sa-
pore di avventure straordina-
ric. Eppure. quanta passione. 
quanta umanita. quanto dolore 
in questa donna che combatte-
va e trepidava per il figlio 
partigiano. e lo raggiungeva 
quando poteva. riuscendo col 
suo sorriso ad animare i ra-
gazzi saliti in montagna. a edu-
carli ai grandi ideali della 
liberta e del socialismo. ad 
essere per loro una sorella e 
una madre. 

Dopo LT liberazione Ada Go
betti 6 vice sindaco di Torino. 
membro della Consulta nazio-
nale. una delle fondatrici della 
Federa7ione democratica inter-
nazionale fcmminile: e in que
sto settore che essa svolge la 
sua piu intensa attivita finche 
nel 1947 6 vittima d'un investi-
mento automobilistico a Ixmdra. 
dove si 6 recata per parteci-
pare alia «International con
ference of human rights >. Gra-
vemente ferita. deve interrom-
pere questo fervore di opere 
e di ini7iative per alcuni anni, 
anche se continua e sviluppa 
i suoi studi nel settore peda-
cogico. Dal 19S3 al 1955 Ada 
Golx>tti dirige la rivista peda-
g«>gica Educazione democratica 
ed c anche in questi anni che 
essa si iscrive al Partito co-
munista italiano: una decisione 
luneamente meditata che e il 
risultato profondo della elabo-
razione politica cui Ada Go
betti era giunta e insieme il 
frutto di quello slancio ideale 
che aveva animato tu'.ta la sua 
vita di militante antifascista. 
la sua simpatia per le classi 
popolari. la convinzione che so
lo daU'emancipazione del pro-
letariato puo na^cere una so-
cieta giusta. di eguali. 

In questi ultimi anni febbrile 
e stata di nuovo l'attivita di 
Ada. Centinaia e centinaia di 
conferenze. per conto dell'l'di 
e orcanismi democratici d'edu-
cazione. in tutte le citta d'lta-
lia: viaeci (del 1954 e un viag-
gio in Cina a capo della prima 
deleaazione di donne italiane>: 
articoli di giornale. Del 1957 e 
la fondazione del GiomaJr dei 
penitori. un'orieinale pubblica; 
zione che inoontro subito vasti 
con«ensi: Ada Gobetti vi dedic6 
le sue migliori energie. sotto-
ponendo î a ur«> sforzo fisioo 
e inteliettuale ecce7Jon.iIe: uno 
sfor70 che rnxi si e interrotto 
nortostante gli attacchi di CIK> 
re che *ubi qualche anno fa 

Le ultime fatiche di \da «o-
no ablate a due opere che le 
stavano particolarmente a cuo-
re: la re\isione del secondo 
volume delle opere di Piero 
Gobetti (di prossima pubblica-
zione) e la cura delle Lettere 
dal carcere della sua grande 
arnica e compagna di lotta 
Camilla Ravera. un volume a 
cui essa aveva preroes«o una 
accuratissima introduzione bio-
granca e storica Oggi. con gli 
amici e i compaitni. piangcno 
la scomparsa di questa donna 
straordinaria i partigiani di cui 
ha diviso le fatiche e le bat 
taglie, micliaia di donne sem-
plici di midri. con cui era in 
corri«pondenza affettuosa. Ai 
giovani essa affid6 anche in 
queste ultime settimane tutto il 
senso. tutta la speranza della 
sua vita spesa per un mondo 
Iibero e giusto. 

Paolo Spriano 

VIAGGIO DI DUE STUDENTI ITALIANI NELLA RIVOLTA DEGLI UNIVERSITARI IN OCCIDENTE 

Un ghetto per studenti 
Separalo dal Quartiere Latino il «campus» di Nanterre e un'immagine della politica del regime verso i giovani - Un'ideologia gollista per formare «una 
giovenlu abbronzala e con le idee semplici che lasci ai depulali la politica e che, quando le si mette un tucile sulla spalla e atfascinata di servire la patria» 

PARIGI. marzo 
E' nato e ha preso il volto 

di un'elficienza rude e mo-
struosa in tre o quattro an
ni: nessuno oggi vi sa dire 
quando d iniziata la vita espli-
cita del t campus » di Nanter

re, la residenza universitaria 
piit famosa di Parigi, appena 
cinque chilometri oltre il pon-
te di Neuilly. La storia di 
Nanterre & molto simile a quel
la della politica universitaria 
del regime: anche in questo 
caso Vorgvnica razionalitd di 
un piano 6 stata dissimulata 

da una serie di decreti ap-
parentemente episodici e ueu-
trali, che oggi tutti raggruppa-
no sotto il nome di piano Fou-
chet. il predecessore di Alain 
Peyrefitte al ministero dell'e-
ducazione nazionale. 

Nanterre, sei enormi edifi-
ci, non ancora terminati, per 

le Facolta di Lettere e scienze 
umane, e Diritto e scienze eco-
nomiche, e cinque grandi cu-
struzioni per i residenti, na-
see accanto ad una squallida 
bidonville ed ha Vaspetto fre-
netico e trasandato di un 
quartiere dove si lavora senza 
sosta. Di mese in mese il vie-

PARIGI — Una bandiera degli USA viene bruciat a al grido di « Viva Giap!, Viva Ho Ci Minn! , II FNL 
a Saigon! » in piazza della Repubblica, al termine di una grande manifestazione degli studenti parigini 

saggio del futuro. vetro, cemen-
to e Jerro, prende nuove for
me, chiuse, solide e severe. 
« Questi giovani — ha detto un 
ministro — credono che sia fa
cile fare la riuolusione come 
tirar su un edificio del " cam
pus " >. Gli iscriffi alle Facol
ta di Nanterre sono ormai qua 
si 15.000, di cui 1400 residenti 
nel t campus •> che astomialia 
a un ghetto, separato cmn'd 
dalla vita mobile del Quartie
re Latino, lontano dalle bi?;nr-
rie erersivc dei «sorbonnar(ls> 
inquieti. 

Com'e nato 
il «campus» 

La vita a Nanterre e~ in tut-
to simile a quella di un liceo 
ben ordinato, anche se di di
mension!* abnormi. Con I'auto-
bus o col « mef ro » arrivano in 
migliaia verso le nove e mez
zo, prendono le loro due, tre. 
quattro ore di lezioni e voi 
se ne ritornano a casa. a la
vorare, a studiare. a tirare 
avanti come pendolari dell'Vni-
versita. La percentuale dei re-
sidenti $ irrisoria e paga card 
il suo privilegio: il prezzo del-
Vaffitto di una camera £ di 
90 franchi per chi viene dal
la provincia e di 120 franchi 
per chi ha la famiglia a Pa
rigi. Ma il prezzo dell'nffitto 
£ solo uno dei tanti problemi 
che pone la residenza di Nan
terre. come, in qenere. la po 
litica di « campus » cosl 'ini-
ca delta 1'hiorie qnllitta della 
orqanizzazione depli studi 

Alia radice dell'impnrtazinne 
in Francia dell'idea prevalen 
temente americana della "itta 
universitaria stanno esigenze 
di vario tipo: pratiche, per
che" £ difficile e costosissimo 
adottare una politica di sin-
luppo dell'istruz'tone superio-
re muovendosi all'interno di 
Parigi o dei centri storici, ma 
soprattutto politiche. 11 potere 
gollista vuol raggiungere le 
sue ambizioni scolastiche con 
un metodo di efficientismo 
aziendale: raggruppare gli stu
denti e i professori in comuni-
ta apparenti, segregarli dalla 
vita urbana, sottoporli ad una 
disciplina che faccia passare 
dalla testa i bollori di qual
siasi improvvisata volonta 
eversiva ha significato per il 
regime la costruzione di queste 
citta che rappresentano fin 
troppo visivamente I'ordine ca-
pitalistico, la degradazione 
immediatamente professional 
dell'insegnamento superiore. 

Per questo t c campus », nati 
un po' dappertutto, a Nanter
re come a Lille, a Bordeaux 
come a Orleans, a Toulouse, 
a Nancy, hanno provocato un 
dissidio generate tra gli stu
denti e tra i professori. Certi 
autorevdi e moderati critici 
delle strutture universitarie. 
come Alain Touraine, vedono 
in questi ghetti della cultura 
la fine di un privilegio, la 
decadenza della Sorbona di 
papa. *Si pud dare la prefe-
renza — ha scritto Touraine — 
al quartiere universitario col-
locato in una citta o a " cam
pus " costruiti un po' distan-
ti: non si pud accettare I'iso-
lamento di edifici universitari 

in mezzo ad ambienti non ade-
guatamente preparati >. 

GM studenti di Nanterre ri-
cordano le parole incredibiM 
che pronuncio sette anni fa, 
anvissemb/ea nazionole, Lau-
drin e credono di ravvisarvi 
la nascita vera, Videologia ma
nifesto del c campus >. « La 
grande gioventii francese — 
diste allora Laudrin — non d 
fatta dagli eccitati del Quar
tiere Latino, piccolo mondo 
ozioto organizzato per il disor-
dine. mn da tutti gli altri gio
vani che senza orqanizzazio
ne, ma con ordine. un finre 
al cappello ed il cuore gioioso 
e sincero, partono per il lavo
ro cantando inni e si appre-
stano a riempire dei loro da-
mori vittoriosi gli stadi della 
domenica. Una gioventu ab
bronzala, con le idee semplici, 
che non cerca il mezzogiorno 
alle due e che lascia ai de-
putati la politico e aqli ento-
mologi le farfalle e che. quan
do le si mette un fucile sulla 
spalla. £ affascinata di servi
re la patria ». 

1 giovani che incontriamo 
a Nanterre. Facolta di dirit
to, nell'intervallo delle lezioni, 
non appartengono proprio alia 
dinastia abbronzata e canle-
reccia deU'idillio sciocco del 
deputato Luudrin. Parliamo di 
Nanterre, dei disordini di no-
vembre e di gennaio. con Gil
bert Waterman e Pierre Zar-
ka, residenti da poco nella cit
ta. Si nbellano all'immagine 
che la grande stampa da di 
loro. in Francia e in Europa. 

Problemi 
concreti 

A leggere i giornali sembra 
che qui ci sia un unico pro-
blema e che il problema si 
chiami liberta sesswale. E* ve
ra che Vimpossibility di una 
libera circolazione, all'interno 
delle residenze, dei ragazzi e 
delle ragazze £ stata uno dei 
motivi che ha provocato gli 
scioperi e le proteste: ma li
berta vuol dire anche molte 
altre cose. 11 buon borghese £ 
quasi felice della caricatura 
che i grandi organi d'infor-
mazione fanno degli universi
tari dei € campus >, ridueen-
doli ad impenitenti Iibertini 
in vena di «exploits > ses-
suali: £ in fondo un modo 
per segregare ancora di oiu 
queste citta anche troppo mo-
derne dalla vita civile e co
rn une: * ragazzacci che non 
pensano ad altro che a d'wer-
tirsi >, puo dire con I'aria di 
aver capita tutto. Peurefitte 
aiuta quest'opera di deforma-
zione. 

In un recente discorso Alain 
il virtuoso, come I'hanno ri-
battezzalo i dirigenti del-
I'UNEF (Unione Nazionale de
gli Studenti Francesi), ha det
to con severa premura: « Una 
studentessa che va a trovare 
un ragazzo in camera deve sa-
pere i rischi che corre e as-
sumersene pienamente la re-
sponsabilita. Ammettere t ra
gazzi nelle residenze femmini-
li significa far correre all'in-
sieme delle ragazze dei rischi 
che non possiamo nemmeno 
calcolare: la natura ha le 

In crisi I'espansione americana nel mondo 

LA CORSA ALLORO: TREMA IL DOLLARO 
Dopo i grandi speculato-

ri e ora la volta — a Parigi, 
a Londra, certamente altro-
ve — dei piccoli risparmia-
tori, che ritirano dalla ban-
ca i loro modesti depositi e 
comprano oro, napoleoni, 
sterlinc, dobloni, tallcri. Si 
mettono in casa le belle mo-
nete, nello scrigno piu sicu-
ro, come facevano i nonni. 
Fanno bene o fanno male? 

Forse, tutto sommato, ve
dono giusto, piu dei governi 
— se sono cittadini di uno 
dei sette paesi del cosidetto 
poof — che l'oro delle riser-
ve nazionali lo cambiano 
contro cartamoncta, che og
gi vale quello che vale, e 
domani pud valere meno, 
certo non piu. Si e saputo 
qualche giorno fa che ora-
mai — in seguito alle due 
« corse all'oro >, quella di 
novembre e quella delle ul
time settimane — i privati 
hanno accumulato piu oro di 
quanto non ne mettano as-
sieme gli Stati Uniti e gli 
altri sei stati de] « pool ». In 
queste condirioni. nessuno 
pensera che il governo di 
Washington voglia veramen-
te dar fondo ai depositi di 
Fort Knox. 

Se la « corsa > continuera. 
prima o poi uno dei sette 
stati del poo! si tirera indie-
tro (l'ltalia starebbe gia cer-
cando di ottenere dagli USA 

« garanzie » per il futuro), 
e gli altri non tarderanno a 
seguire. Gli USA avranno 
due sole possibil ity o an-
nunciare senz'altro un nuo
vo, piu alto prezzo dell'oro, 
e allora la domanda da par
te dei privati si arrestera, 
ma quelli che avranno com-
prato faranno un bel gua-
dagno. Oppure, potranno 
semplicemente bloccare le 
vendite: ma 1'effetto sari lo 
stesso. L'oro sara offerto sul 
mercato in piccole quantita 
da altri paesi — che lo pro-
ducono. ne hanno abha.stan-
7a. o comunque sono liberi 
di vendere — e il suo prez
zo comincera a satire 

Poiche il valore del dolla-
ro si definisce in base ap-
punto al numero di dollari 
occorrenti per comprare 
un'oncia d'oro, se questo ac-
cadra, il dollaro risultera 
svalutato. TI punto e: come 
si e determinata la sfiducia 
nel dollaro. che ha condotto 
alia « corsa »? 

Si pu6 dire che il dollaro 
e stato negli ultimi anni. di-
ciamo dalla fine della se
conds guerra mondiale, ed e 
tuttora, soprawalutato, non 
gia rispetto all'oro, ma ri-
spetto a molte altre monete. 
in particolare quelle dell'Eu-
ropa occidentale. Si compra 
assai meno con un dollaro 
negli USA, di quello che con 

lo stesso dollaro — cambiato 
in lire — si compra in Ita
lia (o cambiato in franchi. 
in Francia. e c c ) . Anche que
sto. del re=to. non e arbitra-
rio. ma riflette la differen-
za fra il potenziale econo-
mico degli Stati Uniti e quel
lo dei paesi dellTuropa oc
cidentale: grazie alle dimen-
sioni del mercato interno e 
al livello della produttivita. 
i prodotti USA costano alia 
prodii7ione meno dei corri-
spondenti prodotti ovest-eu-
ropei Percio. se per avere 
un dollaro occon-es«:ero — 
invece di 620 lire — ponia-
mo solo 300. converrehbe 
acouistare prodotti america-
ni in luogo di quelli italiani. 
e allora o l'industria italiana 
sarebbe rovinata, o dovrebbe 
essere protetta con robuste 
barriere doeanali. 

Tl fatto che il dollaro sia 
soprawalutato ha permesso 
invece I'insorgere di una 
tendenza alia ridnzione del
le tariffe (Kennedy-round) 
Ma in pari tempo e accaduta 
una cosa molto grave: gli 
americani sono venuti in Eu
ropa occidentale con i lorn 
dollari. e — giovandoM del 
cambio favorevole — hanno 
comprato tutto quello che 
e'era da comprare. Cosl in 
questa parte del mondo so
no afflutte grandi quantita 
di dollari, in cambio dei qua-

li gli americani hanno otte-
nuto beni concreti. 

La stessa cosa e awenuta 
anche in altre parti del mon-
d», e per esempio in India. 
Gli americani, profittando 
dei cambi favorevoli (cioe 
della superiorita economica 
che ha permesso I'adozione 
di tali cambi), hanno com
prato per lungo e per largo, 
e hanno invaso il mondo 
con i loro dollari: tanti dol
lari che l'oro delle loro ri-
serve non e pin sufficiente 
a riscattarli tutti (come es-
si sono impegnati a fare) al 
prezzo fissato di 35 1 oncia. 

Tuttavia. poiche l'econo-
mia degli USA e quantitati-
ramente forte, se essa fosse 
anche sana e in equilibrio, 
probabilmente questo diva-
rio (fra l'oro in deposito e 
i dollari spesi) non avrebbe 
dato luogo a conseguenze di 
rilievo. Sia non e questo II 
caso: 1'economia degli USA 
riesce a mantenere un certo 
livello della occupazione, e 
della utilizzazinne degli im-
pianti, solo grazie alia cre-
scente spesa militare e alia 
connessa politica di aggres-
sione; questa condizione a 
sua volta genera una con
tinua inflazione, per cui i 
prezzi americani aumentano 
di quasi il 4 per cento ogni 
anno. Tl valore del dollaro 

cioe diminuisce del 4 per 
cento ogni anno. 

In tali condizioni, si capi-
sce che sia nata la diffiden-
za, da parte degli ambienti 
finanziari europei. che han
no voluto verificare la reale 
consistenza del dollaro. Ma 
le monete (si diceva una 
volta) sono come le donne: 
quando si comincia a parlar-
ne, la loro onorabilita e per-
duta. Cosi si e formata la 
valanga. che minaccia ora 
di travolgere il dollaro, co-
stringendolo alia svalutazio-
ne. Cosa accadra poi, se il 
dollaro sara veramente sva
lutato? 

Accadra probabilmente che 
molte altre monete, in pri-
mo luogo quelle dell'Europa 
occidentale, lo seguiranno, 
con una tendenza a ripro-
durre la situazione esistita 
finora. Ma poiche nulla si 
riproduce mai esattamente, 
e da attendersi un periodo 
di difficolta, rallentamenti e 
ritardi nesli scambi fra gli 
USA e l'Europa occidenta
le: nel flusso cioe sia delle 
fnerci sia dei capitali. Quelli 
che hanno comprato oro, lo 
rivenderanno. guadagnando-
ci a spese dello Stato, cioe 
dei contribuenti, particolar
mente dei lavoratori. E" una 
cosa di cui il govemo pud 
essere chiamato a dare 
conto. 

D'altra parte, I'occasione 
puo essere colta per riapri-
re il discorso su tutto 1'as-
sicme dei rapporti economi-
co-finanziari e politici in-
staurati fra questi paesi e 
gli Stati Uniti: il flusso dei 
dollari inflazionati rappre-
senta la penetrazione del ca
pitate americano. incoraggia-
ta e favorita dai governi 
euro-occidentali, che agli 
USA si sono appoggiati, da 
vent'anni in qua. per gover-
nare. in nome di comuni in
teres t di classe. contro gli 
interessi generali dei loro 
paesi e in pirticolare delle 
c la« i lavoratrici 

Ora la crisi del dollaro — 
che e la crisi della es pan sio
ne americana nel mondo — 
scopre il gioco. II fatto che 
gli speculatori, e i piccoli 
risparmiatori. corrano ai ri-
pari. denuncia il sistema e 
rende in ogni caso difficile 
— sia per gli USA sia per i 
loro amici europei — la re-
staura7inne di quello che si 
e tentato di fare sotto il se
gno del patto atlantico e del 
Kennedy-round: Pageancia-
mento dell'Eurona occiden
tale ai parametri e valori 
americani. Si manifesta una 
divereenza, che potra travol
gere molti di quelli che ten-
tano ancora di mascherarla. 

Francesco Pistolese 

sue leggi ed £ meglio ricono-
scerle che disconoscerle ». Ma 
la qwesfione deJIa libertd ses-
suale probabilmente sard risol-
ta. ed anche secondo tempi 
brevi: sembra che, almeno per 
i maggiorenni. bastera esibire 
una tessera per visitare colle-
ghi di sesso opposto. 

11 movimento di Nanterre, 
che ha avuto i suoi mnmenti 
piu infensi nel novembre del
lo scorso anno ed a gennaio, 
si e espresso all'inizio con scio
peri assai vasti e carattenz-
zati da una certa spontanetta. 
La UNEF. un'organizzazione 
che ha ormai perso molto del 
mordente e delta capacita di-
niziativa di qualche anno fa, 
non organizza a Nanterre pin 
di 500 studenti. An:i il segre-
tar'to generate dell'UNEF. Jean 
Daniel Bdnard, ci dice preoc-
cupato che negli anfiteatri del 
« campus » d quasi impossib
le prendcre la parola a chi si 
qualifichi come membra del 
s'mdacato universitario Gli stu
denti comunisti (UECF) con-
tano su circa 150 aderenti. 
mentre una quarantina di aio-
vani si ripartUce in aruppet-
ti di varia ispirazione « ann-
chiste >. dai filocinesi ai trotz-
kisti. 

II tentativo da parte di al
cuni leaders come Godechot 9 
Stourz£ di egemonizzare il Co-
mitato di sciopero per fini glo-
balmente politici ed citraunl-
versitari non ha avuto un 
buon risultatn « 7ri realta — 
ci dicono Gilbert e Pierre — 
liberta settuale a parte, o'i 
studenti che <ti mosspro nllnm 
e che anche oqqi sono dis-po 
sti a muoversi. mqlinnn n'tol-
vere i problemi concreti delle 
loro condizioni di vita e di 
studio >. 

Questi obiettivi sono precisa-
ti in un documento dell'ina-
scoltata UNEF: abrogazione 
del regolamento interno delle 
citta universitarie, diritto di 
libera visita tra studenti, di
ritto di informazione e di dif-
fusione della stampa, gestione 
diretta delle attivita culturali. 

1 € campus > non devono piu 
essere dei ghetti separati dal
la vita civile: la politica de
ve avervi diritto di cittadi-
nanza. 11 manifesto che vi £ 
stato affisso, firmato dal Ret-
fore dell'Univer.iita di Parigi 
Jean Roche, minaccioso e pe-
rentorio. fa ridere di disprez-
zo I'inquieta popolazione di 
Nanterre: « 11 Rettore e i 
" Doyens" (cio£ i Pre*idi. 
n.d r.) delle Facolta della 
Unwersita di Parigi ricordano 
agli studenti che le manife-
stazioni di carattere politico 
sono proibite dentro i Inca-
li universitari». Insieme alia 
rirendicazione delle liberta: ci
vili, che ha partato e porterd 
gli studenti di Nanterre con
tro il potere gollista. si eollo-
ca la richiesta di una serie 
di misure in grado di dare 
alle residenze una funzione piu 
efficiente dal punto di vista 
del diritto alio studio: si chie-
de che la permanenza nei 
€ campus » sia di quattro an
ni e non di Ire. perch£ appun-
to di quattro anni £ la du-
rata media deqli studi che con-
ducono alia licenza. cio£ al ti-
tolo di secondo grado. un po' 
equivalente alia laurea del de-
funto progctto Gut. 

Un dibattito 
difficile 

Ma se la politica dei team-
pus » non £ che la manifesta
zione piu evidente delle %en-
denze del sistema, teso a eo-
struire delle strutture forma
tive in grado di produrre (fua-
dri intermedi docili e funzio-
nali ai criteri produttivistici 
del V Piano, gli obiettivi pro-
posti sono davvero in grado «fi 
costruire un'oppoxizione politi
co. e di vasto respiro, alle 
scelte universitarie del regi
me? Quale legame £ possibt-
le tra questi t>biettiri di ca
rattere sindacale e dei fini piu 
largamente politici? Perchi 
non sembrano avere risponden-
za e atlualitd. nelle associazio-
ni e nei molti grvppetti infor-
mali in cui si organizza 9. 
movimento universitario a Pa
rigi, parole d'ordine come « po
tere studentesco > o tecniche 
come Voccupazione? 

Cercheremo di vederlo nel 
prossima articolo U dibattito. 
da quello che abbiamo capito 
a Nanterre. £ difficile, agaro-
vigliato e sotterraneo. Tanto 
piu che la stampa non paria 
che degli episodi piccanti e foi-
kloristici Degli studenti che. 
al mattino. di btum'ora. seen-
dono dalle finestre delle resi
denze jemmmili, o della battu-
ta eon cut Dany Cohn-Bendit 
ha apostrofato Q ministro Mis-
soffe quando £ venuto a Nan
terre per inaugurare la pisci
na del t campus »: < Lei. Si-
anore. inauaura questi impinn-
ti sportivi. perchi lo sport ser
ve da sempre a sublimare i 
de.sideri sessuali che I regola-
menti reprimono *. 

Roberto Barzanti 
Giulietto Ch'mtt 
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