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Lettera da Parigi 

UN'ALTRA AMERICA 
SI RIPRODUCE IN EUROPA 
Come in un romanzo di fantascienza una fantastica 
filiazione - La gallina USA e le sue uova - L'interesse 

suscitato dal libro « La sfida americana » 

PAIUGI, marzo 
Da venti settimane ormai 

un Hbro di carattere politi-
coeconomico, quindi di non 
facile lettura anche se agil-
mente scritto e tagliato co
me un grande reportage 
giornalistico, tiene il primo 
posto nolle vendite librarie 
su tutto il territorio france-
se: « La sfida americana » di 
Jean Jacques Servan Schrei-
ber. Quattrocentomila copie 
vendute tra novembre e gen-
naio farebbero gola a qual-
siasi • Fremiti Goncourt >. 
Ma l'ultimo ad averlo rice-
vuto nel dicembre dell'anno 
scorso, Pieyre de Mandiar-
gues, non figura nemmeno 
nella lisla dei dieci autori 
piu richiesti. E scrittori co
me Andre Malraux, con le 
sue « Antimemorie > e Si-
mone de Beauvoir col roman
zo « La donna spezzata », o 
saggisti come Raymond 
Tournoux con « La tragedia 
del generale » e Jules Roy 
con « I cavalli del sole » fi-
gurano ben lontani dalla 
sommita raggiunta da Ser
van Schreiber. 

II fatto e assolutamente 
eccezionale tenuto conto, co
me abbiamo detto, del carat
tere del Hbro. Certo, Tauto-
re ha colto un problema che 
attanaglia tutta TEuropa, 
quello della penetrazione 
economica americana, ha 
avuto per illustrarlo dati di 
prima mano. e ha saputo 
manipolare questi dati in 
maniera esemplare dal pun-
to di vista divulgativo Ma 
la scottante attualita del te
nia. la qtialitn della scrittura 
e perfino 1'abilissima cam-
pagna pubblicitaria non ba-
stano a spiegarne il suc
cesso. 

Oltre died anni fa, tra il 
'56 e il *57, un'accoglienza 
altrettanto clamorosa era 
toccata a un libro del tutto 
diverso ma ugualmente in-
solito, « I taxi della Mama » 
di Jean Dutourd, violento e 
amaro pamphlet, intriso di 
retorica nazionalista, che 
aveva fatto gridare a critic! 
frettolosi e interessati la na-
scita di un nuovo Barres. 
Centinaia di migliaia di fran-
cesi si erano piegati su quel
le pagine allucinate e iste-
riche che riflettevano il con-
fuso sentimento di frustra-
zione allora diffusissimo in 
Francia dopo la disfatta 
d'Indocina. la perdita della 
Tunisia e de! Marocco. il fal-
limento di Suez. la rivolta al-
gerina, il crollo della vec-
chia idea di « grandeur » al
ia quale erano state educate 
Intere generazioni. Incapa-
ce di adeguarsi al nuovo 
corso della storia. umiliata e 
offesa dall'attegeiamento de
gli alleati e soprattutto del-
rAmerica. che si compiace-
va nel runlo di « arnica dei 
popnli oppress! > (i francesi 
la ripagann con la stessa mo-
neta. ora che l'America in-
sanguina a sua volta Hndo-
cina), la Francia si lasciava 
andare alia pericolosa ten-
tazione dell'isolamento na-
ztonalisttco: e Jean Dutourd 
se la prendeva con america-
ni e vietn-imiti, alserin! e 
eci7iani. tuft! colnevoli, se-
condo lui. di darp addos^o 
alia Francia, invidiosi della 
sua passata 5rande77a. vo-
r'insi di umiliarla e di linui-
darla come grande potenza. 

II ruolo 
dei monopoli 

c I taxi della Mama > ave
vano colto nel segno e il lo-
ro successo non faceva una 
grinza alia luce di quello 
stato d'animo che travaglia-
va le coscienze borghesi. che 
Insinuava dubbi perfino in 
larghi strati della classe ope-
raia. che testimoniava in-
somma il maturare di quella 
profonda crisi morale e poli
tica che doveva sfociare nel-
1'esplosione nazionalista del 
13 maggio 1958, nel crollo 
della quarta repubbliea e 
nella nascita dell'attuale re
gime presidenziale. 

Ed ecco. a dieci e piu anni 
di distanza. Jean Jacques 
Servan Schreiber fa centro 
tiell'opinione pubblica fran
cese alio stesso modo cla-
moroso e insolito di Jean 
Dutourd. cioe con un sageio 
che si lascia alle spalle tut
ta la narrativa degli ultimi 
tempi e si afferma come il 
« best seller » della stagione, 
forse dell'anno: con la dif-
ferenza che « La sfida ame
ricana ». denunciando il pe
ri col o che rappresenta per 
la soprawivenza della Fran
cia la potenza economico-
prndnttlva americana. arriva 
a conclusion! del tutto oooo-
ste a auplle cut sarehbe 
ueualmente arrivato Du
tourd se, invece di voltarsi 
a guardare nostalelcamente 
I vecchl taxi parigin! In cor-
n verso la Mama, avesse 
•errato di cogliere II senso 
4ella contesa cia allora aper-
ta tra gli Stati UniU. la 

Francia e l'Europa. 
Un'altra America, docu-

menta Servan Schreiber, sta 
* riproducendosi» in Euro-
pa. Mentre le nazioni euro-
pee balbettano ancora le pri
me lettere delPalfabeto co-
munitario e si dimostrano 
incapaci di liberarsi dai par
ticularism! nazionali, i mo
nopoli americani depongono 
le loro uova d'oro sul mer-
cato europeo ignorando ie 
regole del gioco e le frontie-
re doganali, sfruttando spre-
giudicatamente la loro supe
riority tecnologica, organiz-
zativa ed economica. Una ad 
una le uova si schiudono, ne 
escono imprese colossali che 
nel loro insieme rappresen-
tano gin qualcosa come il 
potenziale produttivo di una 
seconda America. Questa 
fantastica filiazione minac-
cia di divorare l'Europa in 
un allucinante processo da 
romanzo di fantascienza E i 
paesi euronei stentano a rea-
gire, divisi dalle rivalita na
zionali, esitanti tra il « modo 
americano • e la < tradizio-
ne » europea. 

Ambiguita 
delPautore 

Efficacissimo nel docu-
mentare e nel denunclare il 
pericolo della penetrazione 
americana. Servan Schreiber 
lo 6 molto meno al momen-
to di trarne la necessaria le-
zione. E le sue soluzioni, di 
un ambiguo europeismo di 
stampo americano, rifletto-
no chiaramente 1'amhiguita 
politica del loro autore. 

Pochi si rendono conto in 
effetti delPevoluzione com-
piuta dalla Francia tra il 
1958 e il 1968. E anche co
lor o che awertono il feno-
meno preferiscono, in gene-
re, respingerlo tra gli aspet-
ti contraddittori e gli umo-
ri instabili che rendono que-
sto paese di difficile let
tura, piuttosto che analizzar-
ne la consistenza e valutar-
ne la portata. 

Eppure, proprio nel corso 
di questi dieci anni di pote-
re gollista — che in tant! 
paesi europe! e sonrattutto 
in Italia, per comodita pole-
mica. e stato semplicistica-
mente liquidato come un 
« regno » arcaico, settecente-
sco — la Francia e stata sti-
molata a liberarsi daU'immo-
hilismo passato, si e profon-
damente rinnovata nelle sue 
stnitture economiche e pro-
duttive. ha dato nrdine e di-
namismn alia ricerca e alio 
svilunpo tecnologico. 

Churchill, at suoi tempi, 
che nnn sono poi tanto lon
tani. diceva che era impossi-
hile asnettarsi qualcosa di 
hunno da un paese che si 
cnmpiafpva di averp quattro
cento divprsp nualita di for-
maggio. Parallelampntp al 
suo rinnovamento struttura-
le e senza rinunciare a que
sta caratterlstica fche ha 
poi un valore generale — e 
non solo gastronomico — di 
ricchezza. di Inventiva Indi-
viduale. di gusto, di cultura) 
la Francia niu dinamlca e 
aperta. otiella che gia conta 
e che piu cnntera domani 
nuandn saranno scomnarsi 
eli ulfimi raDnresentanti del 
vecrhio vntronat sclprotico e 
fn^«:ni77atn. P andata co-
struendosl una mentality di 
na7inne mndema. ha oreso 
cnscienza del fatto che la 
sua passata « erandeur » era 
una moneta fuori corso e 
che la grandezza. oggi, deve 
essere conouistata giorno 
per giorno attraverso la ca
pacity di tenpre il passo con 
lo ^vilupno della scienza e 
della tecnica. con le nazio
ni che ne rapprpspntano il 
mnmpnfo pirt avanzato 

Inutile dire I limiti di 
classe in cui cuesto rinnova
mento e stato contenuto. il 
processo di concentrazlone 
mnnopolistica che lo ha per-
messo. le bas! ideologiche 
«na7iona1i • che hanno ret-
to la dinamlca del potere 
eollista in questi dieci an
ni: ma. entro qnesti confini. 
quella che e stata frettnlosa-
mente considerata aH'estero 
mme nna cieca politica di 
ri'tretti intpressi nazionali-
stici. in ritardo sui temoi e 
di sapore vaeamente autar
ch ico. e servifa a sbloccare 
la Francia dalla crisi che 
rimmobilizzava e ad awiar-
Ia su una strada di sviluppo 
che 1'ha ricondotta tra le 
• grand! ». 

« n generale de Gaulle — 
ricordava Malraux a Nehru 
verso la fine degli anni cin-
quanta — pensa che uno Sta
to che non fondi la sua legit-
timita sulla difesa della na-
zione sia condannato a scom-
parire » I/aver confu?') que
sta idea di • difesa della na-
zione > con lo sciovinismo 
piu elementare e incolto ha 
impedito a molt! benpensan-
ti europei di vedere dietro 
il concetto nazionale degol-
liano il reale dinamismo del-

lo Stato gollista, la sua ca-
pacita di rimettere in movi-
mento un paese che malgra-
do le disfatte politiche e mi-
litari restava erede e bene-
ficiario di antiche e sollde 
ricchezze, in grado perci6 di 
recuperare il terreno perdu-
to piii rapidamente di altri 
che, come il nostro, ostenta-
vano la nuova ricchezza per 
nascondere la persistenza 
dello squilibrio tra nord e 
sud, la mancanza di una ve
ra unita nazionale. 

Eppure proprio l'ltalia, 
col provincialismo dei nuovi 
ricchi, ha contribuito di piu 
a deformare 1'immagine del
la Francia di oggi. Tutta 
l'anima « americana » della 
stampa conservatrlce del no
stro paese ha avuto un sus-
sulto sdegnato quando la 
Francia, per sottrarsi alia 
presa delPAmerica. ha seel-
to di costrulrsi un si^tema 
autonomo di difesa. Ma la 
• force de fraope » eollista, 
enn tutti i <;uoi asnetti neea-
tivi. e servita a dare a nuesto 
paese una moderna indu-
stria atomica, certamente 
una delle piu estese e ra-
mificate d'Europa. Lo stesso 
va detto dell'industria aero-
nautica, militare e civile, del
lo sviluppo tecnologico e 
della ricerca scientifica. E 
tutto questo ha significato 
formazione di ouadri tecnici 
ed economic! d'avangtiardia 
(la Francia, non a ca^o. f 
il solo pnpsp chp non abhif 
sofprfo dpUa « fnea dpi c^r 
vplli • in Amprica). PVOUI-
zionp dpi n^nsipro d̂ Me ar-
caichp no^izioni tradi^ionali. 
awiamento di un processo 
che se non ha ancora coin-
volto Tinsieme del paese ha 
periS investito ! settor! chia-
ve dell'economia e della pro-
duzione, quell! da cui dipen-
de Tawenire di progresso di 
una nazione. 

Anche l'antlamericanlsmo 
francese, di antica tradizio-
ne perche fondato su una 
sorta di atteggiamento sprez-
zante per cio che di «bar-
baro», ciofe di non colto, 
v! era nel modo d! vita ame
ricano confrontato a quello 
francese, e sostanzialmente 
mutato Verso l'America la 
Francia ha mantenuto. e ve-
ro. il suo atteggiamento di-
staccato di nazione dalle an
tiche tradi7ioni cultural!, 
ma ha « scooerto » l'America 
e la sua potenza In un tem
po ancora abbastanza vici-
no i frances! si misuravano 
con la Germania e 1'Tnehil-
tprra. loro grand! rivali in 
Europa Os?! che l'America 
si p installata in Europa 
guardano ad essa. vi si misu-
rano. non nascondono la lo
ro preoccimazione ed assor-
bono, coscientemente o no. 
cli asnetti p!u esterinri d l̂-
ramericanismo Jacques Ta-
ti. nel suo ultimo film 
« Plav Time • ha apounto 
centrato in modo intelligen-
te e sottile gli aspetti piu 
vistosi dell'assorbtmento da 
parte dei francesi di un mo
do di vita che una volta era 
oggetto di ironia. 

La « slealta » 
dell'alleato 

L'antiamericanismo e di-
ventato spirito di competi-
zione perche la Francia ha 
capito che questa era la via 
per resistere all'invasione 
americana Dieci anni fa la 
dennncia contenuta nella 
« Sfida americana » non sa-
rebbe stata ascoltata e i 
francesi si sarehbero chiusi 
in se, o avrebbero inforcato 
il vecchio cavallo nazionali
sta per imprecare sulla 
• slealta > dell'alleato. Oggi 
si aprono con preoccupazio-
ne alia denuncia. cercano le 
soluzioni piu adatte per rea-
gire e soprawivere. 

De Gaulle e servito a que
sto. Domani — e un domani 
che appare gia prossimo — 
egli potra diventare un osta-
colo all'ulteriore evoluzione 
del paese. E allora saranno 
altre forze a imporre il cam-
bio a quelle golliste, le for
ze di sinistra, forse. il cui 
processo di unificazione sol-
leva tante paure in questi 
giorni negli ambienti gover-
nativi. 

II libro di Jean Jacques 
Servan Schreiber e caduto 
in questo mondo di senti
ment! e di esigenze nuove, 
contraddittorio e vivadssi-
mo. Ê  caduto In una Fran
cia che si sta svincolando 
dal proprio mito: e proprio 
per questo e diventato il 
< boom • dell'ultima stagio-
ne editoriale, 

Ma questa. che e la ra-
gione del suo successo, do-
vrebbe costituire un Invito 
a cercare di approfondire 
quello che di nuovo e acca-
duto in Francia in questi ul
timi dieci anni. dove e arri
vato e dove sta andando 
questo paese a noi cos) vici-
no e cosl poco conosduto. 

Augusto Pancaldi 

Indetta una grande manifestazione a Parigi per il 23 marzo 

Ottomila intellettuali francesi 
contro Vaggressione al Vietnam 

Scrittori, pittori, registi, cantanti, attori e attrici hanno aderito all'iniziativa - Joris Ivens pre
sented il nuovo film «17° parallelo» • Un manifesto dipinto collettivamente da sette artisti 

PARIGI — Simone Signorel e Yves Montand In corteo durante 
una delle ullime manifestation! contro I'aggressione USA 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 15. 

Sabato 23 marzo. dalle 14 
alle 20 avra luogo al Parco 
delle Esposizioni, alia Porte 
de Versailles, a Parigi, una 
t Giornata degli intellettuali 
per il Vietnam >. 

L'idea di questa «Giorna
ta » era stata lanciata tempo 
fa da un gruppo di intellet
tuali che avevano snttoscrit-
to un angoscioso appello di 
questo tenore: 

« La guerra americana nel 
Vietnam 6 un attentato al 
principio stesso di indipen-
denza. Bisogna mettere fine 
alle sofferenze del popolo 
vietnamita. La scalata po-
trebbe condurre ad una guer
ra nucleare. Bisogna fer-
marla. II ritorno alia pace 
viene dal rispetto del diritto 
del popolo vietnamita a di-
sporre di se stesso. Le trat-
tative fra Hanoi e Washing
ton possono cominciare soltan-
to se cesseranno i bombarda-
menti sul Vietnam del nord 
La pace pud essere ristabilita 

soltanto col riconoscimento 
della forza dirigente della 
Resistenza — il Fronte na-
iionale di liberazione — e col 
ritiro delle truppe americane. 
Bisogna ritornare alio spirito 
degli accordi di Gincvra. I fir-
matari di questo testo consi-
derano che gli intellpttuali 
debbano agire di comune ac-
cordo. Per questo proponia-
mo agli artisti e agli scrit
tori. agli scienziati e ai me-
dici. agli ingegneri e ai tecni 
ci. agli insegnanti e a tutti 
gli intellettuali, di unirsi a 
questo appello e di far con-
vergere la loro azione in una 
"Giornata degli intellettuali 
per il Vietnam" che si terra 
a Parigi >. Seguono le Hrme 
di Aragon. Simon de Beau
voir, Francois Mauriac, Pi
casso, Sartre, Elsa Triolet. 
Vercors e Jean Vilar. 

Nel giro di poche settima
ne I'appello ha raccolto ol
tre ottomila firme di intellet
tuali appartenenti alle piu 
diverse discipline e a tutte le 
correnti di pensiero. piii di 
300 professori universitari. 

250 pittori e scultori. 200 scrit
tori. 500 artisti del cinema e 
de! teatro hanno aderito alia 
proposta ed assicurato la loro 
presenza alia Porte de Ver
sailles. 

Mai prima d'ora le forzp 
intellettuali francesi, spesso 
divise e lacerate anche sui 
problemi assai simili a que
sto, come fu quello rappre 
sentato dalla guerra di Algo 
na. avevano reagito con una 
cosl larga e profonda unita. 
con una talc immediatezza 
Ci 6 impossible, ovviamente, 
nportare i nomi di tutti gli 
aderenti alia manifestazione. 
ma non possiamo non segna-
lare. fra gli altri. artisti P 
scrittori di cinema e di tea
tro come Adamov, Francoisp 
Arnoul. Danielle Delorm<\ 
Jean Delannoy. Jean Luc 
Godard, Juliette Greco, John 
Huston. Joris Ivens Yve Mon 
land. Louis Malle. Serge Reg-
giani. Alain Resnais. Simone 
Signoret. Marina Vlady: scrit 
tori come Jean Cassou. Ar-
mand Laneoux. Jacques Pre 
vert. Mac Orlan. Frangoisp 

Sagan, Armand Salacrou e ! 
recent! < premi letterari » De 
Mandiargues e Claire Etchp 
relli; pittori e architetti comp 
Pignon, Cremonini. Matta, 
Lur^at. Fougeron e diecine f 
diecine di altri che onorano 
la cultura francese e mon-
diale 

La manifestazione sara d'-
visa in due parti: una prima 
parte dedicata a tavole r»-
tonde che permettorannn a 
spccialisti dpi problema vieu 
namita di rifcrire il loro pun-
to di vista e la loro testimu 
mnnzia: una seconda parti* 
che vedra I'incontrn di tutti 
i partecipanti con intellettua
li americani e vietnamiti Jo
ris Ivens presentera il nuovn 
film « 17. parallelo * la cui 
sceneggiatura sta per essere 
pubblicata dagli Editori fran
cesi riuniti: i pittori Masson. 
Matta. Picasso. Pignon. R«-
beyrolle. Soulage e Vasarely 
hanno preparato collettiva
mente il manifesto della 
t Giornata ». 

a. p. 

A colloquio con gli universitari che 
occupano da 4 0 giorni il loro Ateneo 

La «linea» di Trento 
E' finita anche la nafta e si mangiano solo panini ma riunioni e dibattiti si susseguono anche di notte - La facolta 
di sociologia: un fipico fenomeno del «sistema» - Cosa sono gli «obiettivi interni» - «Non siamo un gruppo di pressione» 

Dal nostro inviato 
TRENTO. marzo 

La facolta $ occupata da 
piu di 40 giorni, E' finita la 
nafta. niente piu riscalda-
mento: le mura del vecchio 
palazzo di via Verdi trasu-
dano umidita gelata. I due-
cento occupanti non appaio-
no molto provati da questo 
gelo che a noi & sembrato 
insopportabile: mangiano pa
nini e lavorano, dormono in 
sacchi a pelo e lavorano. II 
verde marcio dei giacconi. 
delle camicie. dei calzoni, de
gli impermeabili militari & 
quasi il colore di questa du
ra occupazione che non co-
nosce momenti di tregua. Ec
co. ci sembra che il carat
tere dislintivo degli universi
tari della facolta di sociolo
gia di Trento. rispetto a tut
ti gli altri. sia una certa qua
le implacabilita. Siamo ar-
rivati. to e Dale Smith (il 
rappresentante del c potere 
negro* venuto a conoscere 
gli universitari italiani in 
lotta) e il freddo ci ha colpi-
ti come uno schiaffo: «loro » 
gli occupanti, erano Tiuniti in 
assemblea per discutere una 
serie di provvedimenli orga-

nizzativi. Verso le sette di 
sera, finita Vassemblea, al-
tra riunione per esaminare 
lo schema di lavoro elabora-
to dalla commissione < per il 
diritto alio studio*. Per met-
zanotte era convocata una 
nuova assemblea sugli stu-
denti medi. E il mattino suc-
cessivo, alle 8 e mezzo, era-
no tutti in piazza a dimostra-
re a fianco dei liceali scesi 
in sciopero. Per conoscerli e 
per parlare con loro. bisogna 
rimanere H e strappare il di-
scorso dai minuti di pausa. 

Rostagno. il rappresentante 
piu autorevole dei trentini. e 
un ragazzo piccolo con la 
faccia bianca affogata net 
capelli e nella barba che ha 
lunghi e neri, e con neri oc-
chi dolci e intelligenti. Boat-
to, < capo > dei cattolici (ex 
Intesa) i alto e appassionato 
e vestito in maniera tradi-
zionale. con camicia. cravat-
ta e giacca: Brigo. fl comu-
nista. ha barba bionda e oc-
chi celesti e modi di sconcer-
tante mitezza. Sorbi i pic
colo e un tantino dottorale e 
ha la faccia allegra. 

ha facolta di sociologia di 
Trento i un tipico fenomeno 
del € sistema»: e nata per 

volonta dei grossi monopoli 
che avevano bisogno di una 
leva di giovani dirigenti fa-
miliarizzati con questo tipo 
di ricerche. indispensabili al
ia razionalizzazione capita
list tea. La prima battaglia, i 
trentini la condussero percM 
la laurea in sociologia aves
se riconoscimento ufficiale, e 
vinsero con facilita. Poi chie-
sero che lo statuto della fa
colta venisse approvato. per 
poire fine alia precaria ge-
stione commissariale che 
aveva messo la universita 
nelle mani di un collegia as-
sortito di docenti scelti ac-
curatamente tra I piu rea-
zionari. E vinsero ancora, 
ottenendn una direzione sta
bile (Volpato) e un comitato 
ordinatore (Boldrini, Bobbio. 
Andreatta). 

cMo — mi dice Boatto — 
si tratta ovviamente di un 
cambiamento puramente qua-
litativo tra una gestione di 
tipo-autoritario-fascista e una 
gestione efficientistica e il-
luminata. E noi vogliamo di 
piu. Vogliamo che Vautori-
tarismo sia sradicato dalle 
universita e dalla societd. 
sotto qualsiasi parvenza di 
honomia e civiltd si annidi * 

Dalla occupazione trentina, 
dopo la € sconfitta > dei 
gruppi di « Universita negali-
va ». e~ uscita una c linea > di 
lotta che sta diventando mag-
gioritaria nel movimento stu-
dentesco nazionale. La linea 
degli « obiettivi interni >. 

«Non si tratta — dice Ro
stagno — di semplice pro-
testa o di rivendicazioni. Noi 
vogliamo una azione perma-
nente che trasformi la realtt 
e insieme le coscienze nostre 
e altrui >. 

Vogliono un movimento che 
incida drammaticamente su 
chi ne viene in contatto: che 
ponga t professori davanti al 
salutare ricatto di una scelta 
tra Vessere uomini d'avan-
guardia o sterili accademici 
con fiorettature di sinistri-
smo. € Non siamo un gruppo 
di pressione - dice anenra 
Boatto — non abbiamo inte-
ressi fissati e stabiliti una 
volta per tutte e integrati e 
quindi mediati da gruppi di 
kite che si troverebbero ad 
essere. in quanta tali, estemi 
al movimento. Obiettivi in
terni, vuol dire tutto: mes-
sa in crisi delle facolta e 
dei docenti (ci siamo ac-
enrti che senza il nnstw 

PARIGI - Migliaia di student! si fronftgglano con lo sbarrammto di pollila ch* fa quadra* davanti al minister* dell'Education*. 
Hanno dlmoslrato a limv* por twtta la giornata di tori pretest an do contro il progttfo di riforwa M i a acuola in Francia 

consenso il loro potere k va-
nificato e ci siamo postl co
me cuneo dentro la figura 
del docente stesso, tra Vuo-
mo di cattedra e di intrallaz-
zo e Vuomo di cultura, il 
maestro che ha bisogno di 
allievi) ». 

« Noi portiamo aranli — di
ce Sorbi — un'esigenza gene
rale di mutamento. Che colpi-
sce anche persone singole. 
Quando diciamo a tutti che 
non basta professare in a-
stratto idee progressiste chia-
miamo in causa direttamente 
il discorso sull'uomo, sulla fi
gura nuova del rivoluziona-
rio *. 

Obiettivi interni, in fondo, 
vuol dire prendere sul serio 
la propria condizione di stu-
denti: cercare di fame gia 
una condizione di responsa-
bilita, non un passaggio o un 
mezzo per arrivare alia pro-
fessione, al posto privilegiato. 
al '-job". 

c II punto di partenza — di
ce Brigo — del nostro movi
mento. come credo di tutto il 
movimento studentesco e il 
Vietnam, Vimperialismo. il 
mondo com'i fatto. Una civil-
fa che mostra il suo volto, la 
alienazione orrenda della diri-
sione del lavoro e delle com-
petenze. Ma proprio per que
sto non ci limitiamo a offer-
mare ideali o a fare proteste. 
Significherebbe avere anco
ra fiducia in questa societa e 
non ne abbiamo nessuna. Le 
nostre posizioni mettnno in gio~ 
co tutto: la professione, la 
cultura. noi stessi. Bisogna 
cambiare in tanto la nostra vita 
di studenti e quella degli al
tri. degli studenti lavoratori, 
dei medi eccetera. Non voglia
mo essere piu competenti. I 
controcorsi non derono servire 
a questo ma ad aiularci a di-
ventare uomini dirersi, politici 
fino in fondo. Se la politica non 
e una milizia (ho detto milizia 
non virtuosismi) e un alibi >. 

E questo sviega Vimplaca-
bilitd che a volte pare ecces-
sira e sconcertante, spiega 
perche il movimento studente
sco critichi aspramente il pro
fessare vagamente di sinhtra 
che fa deU'accademia col mar-
xismo e poi intrallazza per le 
cattedre. * A questa "specie" 
(Tuomo U morimento toglie 
ogni alibi possibile — dicono 
i trentini — e insieme qti re-
stituisce una occasione: se 
ruole datrero misurarsi ri-
nunci al potere indiziduale, 
scenda in assemblea. Nessvno 
lo respinge se si pone come 
eguale ». 

A Trento piu che allrove la 
radicalizzazione delle coscien
ze & visibile: a Trento piu che 
altroze U marimento appare 
nella sua realta non di elite di 
dnttormi che parlano come 
tecnocrati. ma di una ventata 
che mole spazzare via ogni 
residuo di mistiUcazione per 
ricostruire da capo la scuola, 
Vuomo. la societa. 

Alia facolta di sociologia 
di Trento sono iscritti circa 
duemila giovani che provengo-
no da tutta Italia perchi i Id 

unlca universita di sociologia 
esistente. 

La maggior parte lavora 
per pagarsi gli studi e prende 
contatto con la scuola soltan
to per dare esami. 

II collegio universitario ospi-
ta un centinaio tra ragazzi e 
ragazze; gli altri vivono in ca-
tnere d'affitto che pagano sa-
late: il disagio qui e davvero 
insostenibile e ha dato subito 
alia lotta una forza di massa 
e degli obiettivi di massa. 
Quindi dalla lotta d nata la 
« linea ^ politica trentina che 
si 4 rivelata come la Piii con-
cretamente aderente al movi
mento anche in campo nazio
nale. 

Annamaria Rodari 

Ancora inferrogafivi sul 

giallo di Selinunte 

Troppo 
insospettabili 

i ladri 
dell'Efebo 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. IS 

Erano insospettabili — e por 
questo avevan potato farla fran 
ca per tanto tempo — I cap! 
della pang che sei anni fa ave
re trafugato I'Efebo di Selinu-
te dal municipio di Castelvetra-
no e che solo mercoledl sera 
scorso sono caduti nella trappo-
la tesa loro a Fohsno dalla 
delepazione per il recupero dol-
le opere d'arte e dalla Crimi
nal poi. 

Come sospettare. ad esempio, 
di Attilio Sciabica. noto assicu-
ratore sposo e padre < esempla
re*. propnetario di un lussoo-
so appartamento al centro di 
Agrigento'* E come pensar mal* 
di Salvatore Nuccio. organtz-
zatore della bonomiana c Colti-
vatori direttl» della zona di 
Sctecca noncbe segretario delta 
sezione democristiana di Sambo-
ca? Ora che molte cose sono 
state chiarite. e che Sciabica e 
Nuccio sono stati arrestati (in
sieme al loro compare Vincenzo 
Ra izona. ma non ancora ai duo 
nipnti di questi. sfuggiti per 0 
momento alia cattura) e Sogico 
quindi avanzare altri e piu in-
quietanti interrogativt 

Come, per esempio. e attra
verso quail canali. la gang riu-
sd a penetrare nella sede del 
municipio di Castelvetrano, al
lora come oggi gestito da una 
amministrazione dc? E come. « 
attraverso quali legami di ma-
fta. la banda e riuscita ad 
esportare negli USA e in Svia-
zera e a custodire fino a poco 
tempo fa non a mille miglia 
di distanza. ma ad un tiro di 
schioppo dal teatro del clamoro-
so furto. un'opera d'arte cosl 
scottante? 

E" su questi interrogativi cho 
la questura di Agrigento laoa» 
ra ora per completare il dos
sier sulla clamorosa viceoda. 


