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VIAGGI ELEnORALI 

RUMOR 
e la mala vita 
A Palermo se un artigiano ha biso-
gno di scontare una cambiale sa 
che deve rivolgersi ai potentati dc 

Nella citt& dl Palermo se 
un artigiano ha bisogno di 
acontare una cambiale sa 
che deve rivolgersi ai poten
tati democristiani. Se qual-
cuno vuole metter su una 
piccola industria, per poter 
avere il credito agevolato 
deve rivolgersi agli stessi 
potentati; per sdebitarsi del-
la grazia ricevuta dovra as-
aumere nella sua fabbrica, 
come impiegati, un certo nu-
mero di raccomandati e met-
tere nel consiglio di am-
ministrazione qualche capo 
elettore di grado superiore. 
Naturalmente, l'azienda va 
rapidamente in malora, ma 
allora soccorre lo stesso 
gruppo di potere facendo 
fornire nuovo credito, sino 
alia immancabile chiusura, 

Un costruttore edile 
aa gia a chi deve rivolgersi 
per vedersi approvata solle-
citamente una licenza di co-
atruzione (una volta e ac-
caduto persino che la com-
missione edilizia del Comune 
di Palermo approvasse una 
licenza prima ancora che ne 
fosse presentata la richie-
•ta), sa a quale mafioso 
deve chiedere la guardiania 
per 11 suo cantiere, a quale 
cava deve rivolgersi per ave
re la pietra. E sa, anche, a 
chi deve versare la propria 
sottoscrizione per le varie 
campagne elettorali, pagan-
do un'imposta sul diritto al 
lavoro non stabilita da alcu-
na legge. E naturalmente il 
disoccupato che ha bisogno 
di venti giorni di lavoro per 
poter allungare il credito 
che la bottega gli fa, aspetta 
le elezioni perche sa che 
quella e Toccasione per po
ter avere uno straccio di la
voro presso qualche ditta ap-
paltatrice del Comune. 

A capo di questo sistema 
e'6 a Palermo un personag-
gio non nuovo alle crona-
che nazionali, il dott Salvo 
Lima, candidato nelle liste 
della DC. L'attenzione che 
questo personaggio merita 
va ben al di la dell'interes-
se che pu6 offrire per i suoi 
trascorsi personal!. SI trat-
ta di un personaggio qua
si emblematico dei gruppi di 
potere democristiani nel 

\ Mczzogiorno d'ltalia. Atti-
^visslmo ed efficientissimo 
; sul piano locale, non ha una 
isnla idea originate per af-
jfrnntare in termini di po-
[litica economlca 1 problem! 
della cittA che ha piu volte 

iamministrato. 
La sua lnnegabile abilita 

[pnlitica si fonda su alcuni 
scmplici princlpl: bisogna 
far partecipare tutti alia 

Itorta per mantenere U co-
jmando, e cos! nella lista 
della DC per la Camera 

| dei deputati ci sono i ben 
norl onn. Mattarella e Volpe 
e Ton. Alessi, attivo compo-
nente della commissione an-
timafia. esponenti del padro-
nato pin retrivo e diriment! 
della CISL e delle ACLI. Al-

jtro principio: collocare uo-
mini fidati nel gangli decisi-

fvi della puhblica ammini-
istrazlone e su di quest! fon-
[dare gli schieramentl ponti
le). I candidal! dc al Senato 
[per la citta d! Palermo so-
Ino on ex monarchico asses-
[sore al Comune. un altro ex 
Imonarchico presidente del-
(l'istituto per il risanamento 
](ma! inlziato) del quartieri 
Jpopolari d! Palermo, e il di-
Irettore dell'arienda del gas, 
Ittittl nomlnl che. in un mo-
Mo o In un altro. dipendo-
[no dal gruppo d! potere ca-
jpeegiato dal Nostro e arroe-
|eatn al Comune d! Palermo. 

Questo personaggio gode 
[della protezione dell'on. Ru-
|mor. Dopo le elezioni regio-
|«aH dello senrso anno, nel
la direrione della DC qual-
tmo trovo troppo spreglu-
Heato fl sistema coo cal ve-
ilva governata la dtta di 
*alermo. ma Rumor taglio 
>rto dicendo che Lima gl! 

iwrtava votl e qnlndl gli 
faceva comodo. Dlseutendo 

?mpre In direrione dc la 
formarlone delle Hste elet-
^orall, qnalcnno o*«ervo che 

eiudlce htnittore del trl-
Sunale d! Palermo aveva 
»«presso in nna sentenza 11 
jroprio stnpore per \ rap-

dl buona mnoscenn 
Lima e 11 mafioso La 

larbera. Onalche altro os-
»rvd che. In un'altra senten-

L!ma era stato prosdol-
per mancanza di prova 

jl dolo, daH'accusa dl aver 
sreeplto llleealmente due 

ttpendl e forse qnalcnno 
ivra riferlto le transparent! 
Hlnslonl del vetrlmanale deV 

cor!* dl Palermo, Voce 
lorfra, secondo n quale 

eerte candidature sono on 
^Itraedo alia enselenra del 
mallei ». Rnmor tacllA cor 

ancora nna volta e Lima 
appresta a dlventare de-

rtitato 
La COM che e oecessario 
sttere lo chiaro, e che 

irlare di quest* cose non 
uno sfogo dell'innato per-

malismo e municipalismo 
4at Sicilian! I Lima e tutti 
gli altrt ootebill de del M#» 

zogiorno servono a Rumor. 
Nei congress! nazionali sono 
quest! i battaglioni di voti 
che danno sicurezza. Se ci 
sono troppi ferment! nelle 
ACLI ci sono sempre gli 
ascari pronti a soffocarli. 
Certo, a quest! ascari biso
gna dare qualcosa in cam-
bio, e cosl intere citta del 
Mezzogiorno vengono date 
in pasto ai metodi ammini-
strativi di uomini di que
sto calibro. 

Rumor non e'entra, perso-
nalmente ha le man! puli-
te, pud persino permettersi 
il lusso di qualche blando 
invito alia moralizzazione, 
ma tutta la politica italiana 
e condizionata dall'organiz-
zazione del potere democrl-
stiano. E' 11 sistema che 
Giovanni Giolitt! praticd per 
un decennio all'inizio del se-
colo che viene raffinatamen-
te aggiornato con le mille 
opportunity offerte dall'in-
tervento pubblico e dal ca-
pitalismo di Stato e messo 
al servizio della politica con-
servatrice del gruppo diri-
gente dc. E per questa poli
tica paga tutta 1'Italia e pa-
ga doppiamente il Mezzo
giorno 

Un ricordo dell'eta giolit-
tlana pud forse servire a far 
capire le cose. Nel suo libro 
MinistTo della malavita, Gae-
tano Salveminl riferisce un 
gludizio di un deputato me-
ridionale giolittiano. «Non 
sono io che ho bisogno di 
Giolitti. e Giolitti che ha 
bisogno di me ». E Salvemi-
nl commenta: « Nel suo ci-
nismo gioviale e rumoroso, 
che a moment! lo rende qua
si simpatico, e certo ne fa 
un essere infinitamente me-
no spregevole dei malfatto-
ri settentrionali, che se ne 
servono e lo sostengono 
scroccando la nomea di ga-
lantuominl, nel suo cinismo 
quasi coraggioso Vito de Bel-
lis (il deputato meridiona-
le) diceva una profondissi-
ma verita. Giolitti che a pri
ma vista sembra il dittatore 
della maggioranza, in real
ty e il servo e lo strumento 
dei deputati della maggio
ranza; 1 qual) intanto gli 
hanno conferito la dittatura 
in quanto sanno che questa 
dittatura sara esercitata a 
tutela del loro Interessi. E' 
il loro capo, dunque deve 
servirll ». 

Napoleone Colajanni 

MADRID — La bandlera 
rossa con falce • martello 
e svenlolata lerl, come g!a 
venerdi, nell'aula magna 
della Facolta dl sclenze e 
fllosofia dell'unlversHA di 
Madrid. Clnquemila studen-
ti I'afTollavano per assister* 
ad un concerto del cantan-
te Ralmond. Alle pareti I 
grand! carlelli: «Democra-
zia popolare >, «Operal e 
student! >, c Le commission! 
operate con gli student! >. 
Piu volte si e levato dalla 
folia il grido (Liber ia* . 
Dopo il concerto, gli studen-
ti sono sfilatl in corteo gri-
dando: • Franco no, dittatu-
tura no, democrazia si s. La 
polizia e intervenuta con 
manganelli e Idranti. Tren-
ta giovanl sono stall arre-
stati. Nella telefoto: II pal-
co delTaula magna, con la 
handlers rossa. 

Dalla rivolta dei 140 <arrabbiati» di Nanterre alia 
imponente manifestazione del 13 maggio a Parigi 

NEL FUOCO DELLA LOnA E DEL DIBATTITO 
NASCE LA NUOVA UNIVERSITA FRANCESE 

Sfudenti e operai uniti — «Dany il rosso» polemizza alia TV con i rappresenlanli della stampa«benpensante >» — La febbrile, appassionata almosfera 
del Quartiere Latino — "Nous accusons» — Dalla contestazione delle attuali siruflure universitarie alia contestazione della societa che le ha prodotte 

Falce e martello contro Franco 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI, Maggio. 
9 Che cosa volete, alia fin 

dei conti? a La domanda e po-
sta brutalmente da un uomo 
con folti baffi neri, autorlta-
rio, che e convlnto di rappre-
sentare, in quel momento. tut
ti i benpensantl del suo pae-
se scandalizzatl dalla « rivolu-
zlone» degli unlversltari. Gli 
rlsponde un ragazzo dai capel-
U rossi, il volto rotondo e ten-
tigginoso; 

— Vogliamo che I'untversi-
ta diventi un'altra cosa. Che 
i privilegi e il paternaltsmo 
finiscano. Vogliamo fare una 
universita nuova, piii umana. 

— Ma e vero che volete 
cambiare tutto. distruggere 
tutto? 

— Dalla contestazione della 
universita, alia contestazione 
della societa che I'ha prodot-
ta. Lo abbiamo detto cento 
volte. 

— Ma, con la vostra agita-
zione senza costrutto vol ri-
schiate di fare un danno enor-
me a migliaia di studenti che 
non sono d'accordo con vol e 
che vorrebbero fare gli esa-
mi a giugno. 

Alia TV 
— Come avete U coraggto 

di parlare di danni, voi che 
avete sostenuto una universi
ta di questo tipo. che soltan-
to negli ultimi venti anni ha 
danneggiato miliani dt giova-
ni operai impossibilitati ad en
trant? 

— Bene, ma da quanto ste-
te rientrati nella vostra Facol
ta non avete combinato nlente. 
Parlate. parlate e questo e 
tutto. 

— Ma voi siete al potere da 
died anni: cosa pretendete da 
noi, una soluzione in tre 
giorni? 
II signore con t baffi e un 

noto giornalista di un giorna-
le conservatore parigino. II gio-
vane dal viso rotondo e lentig-
ginoso e Daniel Cohn Bendit, 
capo del «Movimento del 22 
marzos di Nanterre, la facol
ta di Lettere della « banlieue » 
da cut e scoccata la scintilla 
delta rivolta. Lo scontro non 
awiene in un'aula della Sor-
bona, ni al teatro Odeon 
occupato dagll studenti e tra-
sformato da due giorni in un 
«luogo d'incontro tra operai, 
studenti e artisti». ma in uno 
studio della TV, e passa in 
diretta nelle case di milioni 
di telespettatori francesi. 

Cohn Bendit, detto • Dany 
il rosso*, ancora nel mese 
dl marzo era capo di un 
gruppo di appena 40 marrab-
biati». Stasera, 16 maggio, e 
alia TV in una situazione che 
molti concordano nel deftnire 
pre-rivoluzionaria, sia che ve-
dano in questo stato dt pre-
rivoluzione un fatto positivo, 
rinnovatore, sia che vi scor-
gano Vawisaglia della catastro-
te nazionale. 

Sull'altra rtva delta Senna, 
nel Quartiere Latino, lo spetta-
colo e indescrivibile. Comincta 
nelle strode adtacenti. alia ra
dio e alia Sorbona dove de-
cine di migliaia di studenti. di 
professort, di gemton, dt ope
rai e di curiost xl tncrociano. 
vassano tebbrUmente da una 
aula all'altra. da un caffe al-
I'altro gesticolando, gridando, 
distribuendo o leggendo gtor-
naletti appena stampatt, affig-
gendo manifestt, tracciando a 
verntce parole d'ordlne. Le 
automobiU avanzano a stento 
all'incrocio Boulevard SL Get-

Rientrano coloro che il governo aveva cacciato via «gratis» dalle loro terre 

I terremotati cantano Bandiera rossa 
Gli inutili sforzi alia stazione di Palermo degli attivisti dc - « Quelli della TV mi volevano far dire che tor-
navo definitramente in Sicilia, nelle baracche che il governo avrebbe fatto fare. Ma a Salaparufa ci sono 
ancora le fende » - « Ci chiamano zingari e hanno ragione: il governo ci manda qua e la come pacchi postali» 

Dalla nostra relatione 
PALERMO. 18 

«Emigrati noi? No guard!, 
siamo ancora peggio di quel 
povereUi: noi siamo depor-
tati. i deportati del terre-
o)oto>. Gentile ma secca. il 
volto scavato dalle sofferenze 
e dalTincubo deLToggi e del 
domaiB. Caterioa Mortarl da 
Partanoa (Trapairi) ba affer-
rato le sue amunte bambine 
e on sacco di povere cose, 
e si e fatta largo tra le be-
ghine della DC aocorse al 
treno per dare on aotuoao 
beoveauto a quanta tomavaoo 
per votare e caotavano € Ban
diera rossa*. a squardagola, 
con una punta di maKziosa 
sflda. 

Ecco. a queDo degli emi
grati tradizionali (in 120mila 
sooo fuggiti dall'isola solo oe-
glj ultimi quattro ami. an
che col centro-sirastra. e coo 
la stessa intensita dl prima), 
si e aggiunto atavolta oo al
tro e, ae e poMibfle, piu 
dmmatico tttoraoi quaQo dl 

migliaia di sinistrati del ler-
rernoto di gennaio che ha de
vastate il Trapanese. 1'Agri-
geotino. una parte della pro-
vinaa di Palermo anche. fl 
niti al Nord. a Milano. in 
Svizzera. trattati spesso co
me pezzenti. isolati talvolta 
in lager. 

Ne hanno agevolato la fuga 
in ogni modo. quattro mesi 
fa. regalandogli un biglietto 
ferroviario di sola andata. 
Non Li volevano tra i piedi. 
Don volevano grane. E U 
hanno mandati alio sbara-
glio, soma trovargli UQ La
voro («Veoti domande bo 
fatto. ma e tutto inutile 
- dice Giuseppe Ditta. an
che lui di Partanna e ora 
" deportato " in provincia di 
Varese —; finora abbiamo 
sopportato. ma so che non 
potra essere ancora per mo) 
to >); affidandoli all'assistenza 
comunale. spesso alia carita; 
dandogli appena da mangjare 
e 1 soldi per le sigarette, 

Non e queUo die volevano, 
loro on lavoro oarotvaoo, • 

di tornare presto a casa; e 
per giunta oggi invece sanno 
che quando torneranno lassu 
gli toglieranno anche quelle 
poche centinaia di lire d'as-
sistenza. tanto ormai le ele
zioni sono acqua passata. 
Perche lassu ci torneranno 
purtroppo: i loro paesi sono 
ancora rasi al sudo. per loro 
non e'e lavoro. non d sono 
oeppure le baracche. chi e 
restato vive ancora sotto le 
tende (sono 15mila ammuc-
chiati sotto i tdoni) o nd 
carri ferroviari, carri bestia-
me beninteso. 

c Alia stazione dl MDano, 
quando siamo pertiti — mi 
racconta un es contadino di 
Salaparuta —. uno della ra
dio voleva per forza che di-
cessi al microfooo che tor 
navo eon i miei per andare 
nelle nuove baracche. nelle 
case che il governo d aveva 
promesso Ammia ml scris-
siru che nucne e veru nenti, 
che 1) oasj 'un d sunnu per 
nu antrl. E al microfono que-
•U bufla, cno avrabba fatto 

tanto piacere ai nostri gover-
nanti. non I'ho voluta dire. 
Ho fatto bene? >. 

Hai fatto bene, 'zu Turiddu: 
di baracche — non parliamo 
di case, per carita — oe ne 
vogliono 18 mila e per ora 
stanno lavorando alle prime 
seimila; lo ha ammesso per
sino il ministro sodalista 
Mandni. queUo che a gen
naio aveva promesso che eo-
tro 43 giorni tutti avrebbero 
avuto un tetto decente sotto 
cuj ripararsi. Ora Mandni. 
sotto rincalzare delle de-
nunce, e costretto ad amroet-
tere pubblicamente che «fl 
programma non e, comple-
tato», neppure dopo piu di 
quattro mesi. e si fa cauto 
anche per il future dicendo 
che c vasti e complessi sono 
i probJemi per la realizza-
zione del programma inte
grate»! 

Accanto al vecchio conta
dino di Salaparuta, appena 
sees! daUo stesso treno, sono 
tre fratelli di Sambuoa: pur 
dl vaitar* puUl 

sato due notti all'addiacdo 
durante le tappe di awicina-
mento dalla Ion tana Germa-
nia al loro paese. Di fronte 
al dramma scon\t>lgente dei 
loro fratelli terremotati. qua
si dimenticano il loro. ma 
non dimenticano che tutti 
— loro e gli altri — sono tor-
nati (e i sinistrati in parti-
colare se sono tomati gratis 
lo debbono all'iniziativa dd 
nostro paru'to che ha co
stretto Q governo a disporre 
il rimborso anche della quota 
del prezzo dd biglietto fer
roviario che sarebbe a ca-
rico dell'elettore non end-
grato aU'estero) per non per-
dere roccasione di condan-
nare con il voto chi li ha 
cacciati dalla loro terra de 
predata di ogni ricchezza. 
abbandonati nelle manj di 
gente corrotta. amministrati 
in tutto e per tutto come una 
colonla a cut tutto si toglie 
e nieute si da. 

Una grande occasiooe per 
dire si alia rinasdta, per re-
stars, spar o n sssara piu 

schiavi > o deportati, o zin-
gan. 

c Hanno ragione di chia-
mard zingari. lassu — ripe-
teva con glj occhi fissi od 
vuoto Caterina Mortari. le 
bimbe sfinite al fianco. men-
tre. liberatasi dalle beghine. 
vagava stanotte da una pen-
silina all'altra ddla stazione 
centrale di Palermo alia ri 
cerca della coinddenza con 
Trapani —; hanno ragione, 
perche sono questi maledetti 
govemi di questi maledetti 
democristiani che d fanno 
fare gli zingari mandandod 
di qua e di la come dd pac
chi postali. Ma dopo fl voto 
- eh. state certi che votero 
bene —, spero che siano i 
signorj dd governo. I demo 
cristiani e questa gente che 
hanno il coraggio di farsi 
chiamare ancora sodalisti. 
spero che siano loro ad an
dare in Svizzera a farsi gri-
dare dalla gente: dngaril». 

Giorgio Frasca Polara 

main e Boulevard St. Michel 
e sono gli studenti stessi del 
servizio d'ordlne a regolare il 
traffico. 

Molti camminano con i tran
sistor incollati all'orecchlo: a 
ogni istante una delle catene 
radio indipendenti — Radio 
Europa I o Radio Lussembur-
go — pub trasmettere una no-
tizta interessante come la mo-
bilitazione dei riservlsti della 
gendarmeria, I'occupazione dl 
cinque fabbriche della Re
nault da parte degli operai o 
I'invlto a una nuova manife
stazione in un punto qual-
siasi di Parigi. 

Dentro il grande anfiteatro 
della Sorbona, sotto la grande 
coppa della cupola, in una 
mezza luna che rende ancor 
piu pesanti gli affreschi, piu 
sinistro e polveroso questo 
vecchio tempio del sapere, in 
un'atmosfera di chtesa sconsa-
crata, migliaia dl giovani si 
accalcano all'assemblea gene 
rale. Siedono 11 dal mattino, 
vl passeranno la notte. E co
sl da quattro giorni. Se ne 
vanno a gruppi. e subito al
tri gruppi li sostituiscono. I 
presidenti hanno la voce ro-
ca. Dirigono un dibattito pra-
ticamenle ininterrotto. nel qua
le intervengono tutti. gli stu
denti e t professori. i genito-
ri e gli operai. 

Qui convergono le nottzte 
delle altre assemblee e qui ci 
si pud orientare su cib che sta 
nascendo in un parto diffici
le, doloroso, piu difficile e do-
loroso perche awiene all'inter-
no di un sistema che vi si op-
pone con tutte le sue torze. 
anche se per un atttmo, do
po avere constatata I'inutilita 
delle misure repressive, e par-
so lasciare mono libera agli 
studenti. Nascera o non na-
scera I'universita nuova? 

Nessuno pud dirlo in questo 
momento. Ma proprio il con-
trasto stridente tra quest'au-
In vetusta e buia. simbolo dt 
una cultura chiusa, catacom-
bale, classista, e la forza sia 
pure caotica ma libera sprtgio-
natasi dalle masse che la in-
vadono, ci dice che la vecchla 
universita ha cessato dt vive-
re e che in un modo o nel-
I'altro anche se il potere si 
opporra alia nascita, I'univer
sita di domani non rassomi-
gliera piu a quella di leri. 

Tenderize 
«Combat • ha scritto: a La 

Sorbona anttcamera della ri
voluzione ». Nei corrtdot, do
ve e difficile districarst da cht 
entra e da chi esce, i vari mo 
vtmenti studentescht sono 
presentt ciascuno con un ta-
volo e un giovane che forni-
see spiegazioni, matertale do-
cumentario. orientamentL Le
nin Trotski, Guevara, Mao Tze 
Tung. Ho Ci Mln, in grandl 
* posters » dietro a ogni tavo-
lo, suggeriscono le tendenze di 
ogni gruppo. La varietd delle 
tendenze di sinistra e scon-
certante. Ma perche non ve-
deria? Non rtflette torse que
sto particolare momento sto-
rico in cut te torze rivoluzio-
narie mondialt st mterroanno 
sulle nuove strode da pren-
dere e sulle espenenze tatte, 
sulla strada gib per cor sa? Gil 
studenti che per tale rtvolta 
unitaria vogliono agire sul pia
no tdeologico e su quello or-
ganizzativo. sentono il perico-
lo delle trammentazioni 

* Cadere nell'anttcomuntsmo 
— dice una delle cento parole 
d'ordine affisse nei cortili nei 
corrtdoi o sut giomali murali 
— vuol dire essere recupera
te dal potere: 

Un'altra parola d'ordine ha 
trasformato Vtndividuale e zo-
liano mJ'accuse* nel collcttt-
vo « Nous accusons » Nelle pa
role d'ordine st manifesto la 
forza tmmamnativo della con
testazione. Se ne potrebbe ta
re un'antologta. Parole d'ordl
ne prattche. organizzattve. ag\-
tatorte, polttiche. surreallste. 
scandalistiche e * scandalose • 
se non altro « pour ioater tes 
bourgeois : 

In un'aula & rtunita una 
delle tante commission^ di la
voro. Tutti hanno diritto alia 
parola, studenti e non studen
ti B Vesperiema di questo U-
bero dtalogo viene ripetuta per 
died, per cento, per il nume-
ro delle aide della Sorbona. 

On uomo prende U micro
fono: * Ho emquanta anni. 
Sono d'accordo con not Mio 
tiglio mi ha sptegato tutto « 
non mt vergogno di dtrio Vt 
auguro di farcela contro que
sti « arrabbuitt • del governo, 
ma temo che non cederanno. 
Adessc cercano semplicemen-
te dt addormentarvt a. 

On giovane tndustruue: 
« Volete tare una societa per-
tetta Mi tate ridere. Una so
cieta oerfetta non esistero 
mat a. 

Uno studente cfuea* dt r» 
piicare a quest'ulttmo: s Non 
abbiamo mat detto <U voter 
fare una societa perfetta ma 
una societa pf* giusta, dove 
i lavoratori possano parted-
para alia oestkme del po-
term*.: 
eOome a Mason*? 
mttosca ta la sua strada». 

Quel che a tnteressa i Part-

S . Roma e Parigi non sono 
osca e pot. alia tine dei am 

U, sono vassatt emquanta an 
m dalla Rivoluzione d'Otto-
bres. 

Nelle aule non st perae tem
po: sono al lavoro un comita-
to di esamt per decider* co
me e quando st faranno, un 
comllato di facolta, m oomt-
tato dl peiflone, sm eomtta-
to per i rapporU trm pro/es-
son s sfuaentL sat cowttato 
per le elezioni con le altre 

facolta. « L'lmmagtnazione he 
preso 11 potere» dice lo slo
gan centrale delta rivolta E 
la passlone anche. lo slan-
cio umano, la fratellanza. Pa-
co a poco le varie commissio-
nl abbozzano una llnea dl con-
dotta, t professori la esamtna-
no e danno consigll. Quasi tut
te le facolta hanno declso per 
I'autonomla. Che cosa Men-
dono con questa decisione chs 
sembra rompcre i pontl col 
ministro dell'Educazione Na
zionale? Ci rispondono: « IAX 
autonomia delle facolta vuol 
d're libertn per oanuno dl 
esse di elaborare. prnfessnrl 
e studenti assieme. i program-
mi di inseqnamento. di sce-
gllere i testl, di tlssare le H-
naltta di una annata di stu
dio. II Ministero deve restore 
il coordinator delle twfe fa
colta, deWIstttuto universita-
rio, ma deve ammettere nella 
diversity delle esperienze per-
messe da questa autonomia, 
un arricchimento nuovo del
ta cultura, I'nutnnomia e la ti
ne della Universita napo-
leonlca ». 

«Figli di Marx» 
Ecco I'Universita nuova che 

nasce. Non e vero che gli stu
denti discutano soltanto in 
astratto. polcmizzino. taccta-
no confusione e perdano tem
po In tre aiorni di volere 
detl'immaginazione e nell'ntmo-
stera che abbiamo cercato di 
desrrivere sono riuseiti art ir-
rimre a conclustont orio*nalt 
che hanno convinto molti 
docenti sin qui scettici Resta 
da vedere come contlnueranno 
e cosa tarft ora il governo, 
dopo la messa in guardta 
pratferita iert sera dal Pri-
mo Ministro Pompidou 

La settimana prosstma. sa
ra. forse. decisiva per I'Unl-
versild francese, per «I Hall 
di Carlo Marx e del 13 mag
gio a. come gli studenti si so
no autodetlnlti nel loro fogllo 
a Action ». 

II 13 maggio, come si ricor-
dera. e stato il giorno degli 
ottocentomila per te strode di 
Parigi, della piu grande mani
festazione dalla Llberazione ad 
oggi. Come e potuto accadere 
che la rivolta di centoqua-
ranta « arrabbiati » di Nanter
re si sia trasformata in una 
protesta di massa dilagata da 
Parigi in tutte le grandl citta 
di Francta? 

Ha ragione il sociologo Mau
rice Duverger quando alter-
ma che la rivolta degli stu
denti irancest. a ditlerenzn dt 
quelli di Roma o dt Berlino, 
ha avuto come tratto caratte-
ristico originate e tmportantis-
simo la fusione con la rtvolta 
operala. La scintilla dt Nanter
re, sprizzata dalla trizione tra 
la carica sana e giovane della 
rivolta studentesca e Vlmmo-
bllismo della politica universi-
taria del governo, e venuta 
a contatto in effettt con una 
situazione esplosiva latente nel 
mondo del lavoro, una situa
zione di crisi che conta gia 
cinquecentomila disoccupati e 
rischla di contarne molti di 
piii tra qualche mese se U 
processo dl stagnazione eco 
nomica conttnuera 

In pratica mentre sui vec-
chi muri della Sorbona st ab-
batteva I'ondata dt generazio-
nl nuove che i sociologht an-
nunciavano da venti anni sul
la base degli indici della cre-
scita demografica, un'altra an
data si abbatteva contro gli 
argint di una politica tesa a 
bloccare Vespansione econo
mlca, 

Oggi cht parla dt situazione 
pre-rivoluzionaria gioca proba-
bilmente all'allarmismo. Ma 
non e'e dubbio che la situa
zione francese e grave e lo 
diventera ancora dt piu se il 
governo gollista vorrh a tutti 
I costt tgnorare che ta rivol
ta operaia e studentesca batte 
un'ora grave per il regime: 
I'ora della constataztone dl un 
fallimento o. per to meno. di 
una crisi dt quel sistema po
litico. economico e sociale snr-
to esattamente died anni fa. 

Augusto Pancaldi 

Corrodo Cogli: 
an voto 

al PCI per uscire 
dairimmobilismo 

PiO sard forte I'opposizione 
piu sara facile uscire dairimmo
bilismo aUuaJe. Se U Parti to 
comunista italiano uscira raffor-
zato da queste elezioni. I'oppo
sizione sara in grado di resti
tute alia vita politica italiana 
quella dinamica. quella intellt-
genza, quella coscienza morale, 
senza te quail il nostro Paess 
sarebbe per la ennesima vails 
costretto a vegeUre. 

Canada CaeU 


