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la nuova generazione ^ r ^ 
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Due generazioni 
r 

di f ronte alia Resistenza 
i ' * , * * i 

Largo Interesse ha sollevato I'apertura nel nostro settimanale del dibattlto sul pro
blem) della Resistenza e suH'attegglamento delle diverse generaiioni dl fronte ad 
essa. Quetta settlmana pubbllchlamo la lettera dl un glovane operalo florentlno, alia 
quale risponde II compagno RIccardo Terzl, membro della Olrezione nazlonale delta Fgci. 

Sono un giovnnc di 20 annl. 
opcraio, e sono portato, per 
abitudine, a considerare le co
se dal loro punto di vista piu 
concreto. anche se si tratta 
di avvenimenti di importanza 
storica. Lcggo quasi tutti i 
giorni VUnita e ho letto an
che la tavnla rofonda. da vol 
orgnnizzata, sulla Resistenza. 
Neila mia citta sopratutto in 
questi ultlmi annl. molte sono 
state le manifestazioni sulla 
Resistenza cul ho pnrtccipato, 
ma tutte di carattere quasi 
sempre celebrativo. rievnca-
tivo. Parlare della Resistenza, 
della lotta di Liberazione solo 
in questi termini, si e gia det-
to anche nel vostro giornale. 
non 6 piii sufflciente, perche 
oltretutto non fa capire molto 
ai giovani cosa siano statl In 

sostanza quegli • avvenimenti 
per il nostro paese. Quindi so
no d'accordo con chi dice che 
della Resistenza dobbiamo far-
ne un momento di discussio-
ne viva, legata ai problemi di 
oggi, per vedere. oggi. quan-
to cl sia di valido in cio e 
cosa. sulla base dl quella lot
ta. di quegli ldoali che la spin-
sero avanti. possiamo fare noi 
adesso per cambiare le cose in 
Italia. Dctto clh fono quai-i 
d'accordo con chi sostiene (mi 
pire l'abbia fatto il giovane 
Rolafn alia tavola • rotonda) 
che in un certo senso la guer-
ra di Liberazione, come lotta 
di popolo, non port6 allora, 
come era necessario e possl-
bile, a sbocchl piii avanzati, 
alia rivoluzione socialista, in 
sostanza. Io penso, pur non 

avendo vissuto quei momenti, 
che fosse possibile allora, con 
le armi in pugno, conquista-
re il potere e non acconten-
tarsi solo di una nuova Costi-
tuzione, piii democratica. ma 
sempre di uno Stato diretto 
da forze della borghesla. Quin
di, oggi, penso che per do re 
continuity alia Resistenza le 
forze della sinistra debbano 
in sostanza riprendere quella 
situazlone interrotta. anche se 
ci troviamo in condizioni di
verse, e sul terreno sia pure 
di una lotta democratica. pun-
tare alia conquista del potere, 
dando vita a nuove alleanze 
dl popolo e a nuove forme 
di battaglia. 

CORRADO 8ALVINI 
Flrenze 

Firenze. 9 marzo 1965 

Delia Resistenza e possibile parlare su due 
plant: il piano della rlcostruzlone storica e quello 
delle scelte politiche da fare oggi. E' questa una 
distlnzlone elementare. ma di rlllevo, in quanto 
si tratta dl evitare sia Vattegglamento dottrinario 
di chi vorrebbe rifare la slorla in modo piu 
razlonale, sia quel falso storiclsmo tutto rivolto 
al passuto e che non comprende le novita di oggi 
e sopraltulto non riesce ad intendere come il 
progetto politico e qualcosa che supera i limili 
della storia passata e presentc. Vi sono allora 
due questioni: che cosa la Resistenza sia statu, 
e quale sia il suo signlflcato politico. Si pud 
parlare dl rivoluzione mancata? Si. se guar-
diamo alia volontd politico della parte piu avan-
zata dello schteramento antifascista. se guardiamo 
alle aspettattve del comunlsti e dei socialist!. 
Afa se conslderiamo invece la realta oggettiva 
della lotta di Resistenza, I rapporti di classe e 
gll schteramentt politic/, allora io credo che la 
risposta sia negativa. La Resistenza e stata una 
tappa, che ha consentlto la rlconqulsta della de-
mocrazia e una avanzata delle forze operate. 
Per questo. la politico segulta allora dal nostro 
partlto e stata glusta, perchd non si e aspettato 
un ' secondo tempo * immaginario e si b com-
preso come la eslgenza di vincere la guerra 
antifascista fosse una necesstta vitale per fl mo-
vlmento operalo. E allora non ha senso fare il 
processo alia storia. e attrlbuire alle azlonl del 
passato una responsabilita che riguarda invece 
gli uomini di oggi. £' un alibi. 

II problema non e se allora fosse possibile 
porfare a compimenfo la rivoluzione, ma come 
oisogna operare oggi, sulla base dl cid che la 
Resistenza ci ha dato. Giungiamo cosl a toccare 
il vero problema politico: porsi oggi il compito 
dell'azione rtvohizionaria signlfica continuare la 
lotta antifascista, riproporre degll ideali traditi 
e rlconqulstare un'unlta politico che si e spez-
zata? Certo, vi e una * continued», neila mi-
sura in cui neila storia tutto e concatenato, e 
in quanto la generazione della Resistenza e an-

cora viva politlcamente c si ricollega necessa-
riumente al suo passato. Ma, a parte questa 
continuity neila coscienza degli uomini, a parte 
la funzione educativa che la Resistenza esercita 
sulle nuove generazioni. una vera connessione 
non c'e fra la battaglia di allora e i compifi 
politici di oggi. 

Sono cambiati gli obiettivl. sono camblatl gli 
schieramenti politic!, e profondumente mutata 
la fisionomia delle classi, e diverso il blocco 
sociale su cul il capitalismo costruisce ii suo 
potere di classe; deve quindi cambiare anche la 
strategia del movimento comunista. Dasti pen-
sare al ruolo che gioca, nell'attuale regime di 
democrazia borghese, la romponente riformista. 
Come pub essere sconfitto il rlformismo? Non 
certo con un appello che rlnnovl la lotta anti
fascista, ma con una llnea moderna, che affronti 
i problemi del capitalismo di oggi e della co-
struzlone socialista. 
• La Resistenza ha chiuso un'epoca; oggi biso-
gna aprirne una nuova, un'epoca in cui il so-
ciallsmo non sia piu soltanto Vldeale che rischlara 
le cosclenze, ma Vobiettlvo politico per cui com-
battono le masse popolari, giorno per giorno. 

Cid non significa che dobbiamo lasciarci alle 
spalle la Resistenza e non piu occuparsene. C'e 
un nocclolo positivo da recuperare: la partecl-
pazlone democratica delle masse, dei giovani in 
particolare. alle scelte politiche di fondo. il 
rapporto che il partito della classe operaia rea-
lizza. neila lotta, con il popolo. 

J giovani non chiedono di ricordare la Resi
stenza. ma dl rinnovare oggi quella partecipa-
zione, dl rltrovare un ruolo politico di avan-
guardia. E questo oggi pud essere garantlto solo 
dal partlto di classe, e da una lotta piu avan
zata, per obiettivl nuovl. da una lotta che bruci 
rapldamente le tappe intermedie per porsi di 
fronte al socialismo come prospettiva ravvici-
nata, attuale. 

Riccardo Terzi 

In questi ragazzl c'e un abbandono, un senso dl partecipazione che tocca corde molto vitali 

// Piper Club e la novita 
sconcertante." Una enorme 
sala in stile «pfyp». 
Orari favorevoli 
e prezzi modici. Un luogo 
dove ci si sente « diversi »•' 
Abbigliamento stravagante 
e atteggiamenti < istintivL * 
Per capire il mondo 
bisogna essere 
degli specialists II 
ruolo delVindustria dei 
consumi per i giovani. Un 
riflettore addosso 
per non sentirsi soli, 
I rapporti con il mondo 
degli adulti. 

UN'ESPLOSIONE LEGALIZZATA 
<( Quando i Rokes suonano mi eccitano. Prima di addor men farm i metro spesso i loro dischi; mi sertto correre addosso 

i brividi ». Anche adesso, mentre parla, e i Rokes suonano, si dimena, sulla sedia, batte il tempo con la mono. E' una 
assidua del Piper Club, una ragazza sui vent'anni, bionda, nervosa, con strani atteggiamenti infantili misti ad aggressi-
vita. Da quando si e aperto il locale, ci passa pomeriggi e serate, senza che l'incanto si rompa. E' divenuta arnica dei Rokes, i quattro inglesi 
dai capelli arruffati, e di quelli deWEquipe 84, un gruppo emiliano, che quanto n ruggiti, urla e lamenti non e da meno degli inglesi; questa 
assiduita le ha anche fruttato una copertina dello «Specchio». Un alt ro dei frequentatori piii ostinati e un giovane interamente vestito in 

tela azzurra, i capelli lun-

L 

g h i , s p e t t i n a t i , u n v i s o s e -
g n a t o , p a t i b o l a r e , c o n d u e 
occhi spauriti. Quando i Ro
kes* suonano. si avvicina al 
batterista, entra in una spe
cie di trance, arriva a sfiorargli 
i capelli, quasi ad accarezzarli, 
muove le braccia in gesti ritmatt. 
e plange. piange ogni volta. in 
una forma di adorazione per il 
suo idolo. In alcuni casi flnisce 
che lo allontanano a forza, ma 
lui, ostinato, ritorna, e piange, 
ma senza dolore, per la musica. 

Questo, 11 Piper Club. L,a quar-
ta puntata di questa nostra in-
chiesta e infattl dedicate ad mi 
momento certo particolare, ma 

SPAGNA: SI ESTENDE HASSICCIA L'AZIONE NELLE UMVERSITA' 

UN MESE DI LOTTA 
CONTRO IL FRANCHISMO 
La grande lotta degli student! di 

Spagna e al centro, in questi glor-
ni. della attenztone dei demo-
cratlci e dei combattenti per la 
liberta di tutto il mondo. Segula-
mo i giovani spagnoli con occhio 
vigile, con la consapevolezza che 
in questo momento la battaglia 
per la democrazia trova in Spa
gna un momento dl particolare 
tenslone. Sapplamo che notevoli 
sono le dlfficolta della lotta degli 
studentl spagnoli. 

Franco riesce a controllare ed 
ingabblare ognl tentatlvo dl aper-
ta ribellione al slstema e ricatta 
quotidlanamente le masse spagno-
le con la * necesslta - dell'ordine 
sociale. 

La Vanguardia espafiola fpior-
nale governativo) del 2 marzo ha 
dedicato H ruo edltorlale alia • in-
quietudlne » che reona neila Unl-
rersita Un artlcolo che. lungi dal 
tcccurg i veri problemi postl dagli 
unlversltari, non fa altro che ri
proporre Valternativa del • dlsor-
dlne» e della • catastrofe -. Si 
parla dei * ventlctnque annl dl 
pace • del popolo spapnoro: • la 
paz publica es el fruto de mu-
chos y muy nobles sacriflcios. 
que no es llcito Ignorar-. 
' Quindi per il bene della nazio-
ne non si deve protestare, occor-
re ubbidire. flnlre nelle galere Se 
»i protesta significa che si e con-
tro la nazione. contro Franco. 
* El orden social, la paz e la tran-
quilidad deben slempre. y en to-
do caso. ser aseguradas y defen-
didas -. Questa la - morale - fran
ch ist a. 

Ma a tutto clo gli studenti spa-
ffnoii hanno risposto in maniera 
decislva in questi pforni di lotte. 

JNAL: INC 1 HJA3 1 CUMElNTARK 

Los inefdentes estudiantiles en Mad 
Comentaiios 

Nofa 49 Im Dtretctem General 4m S*m*rl4e4 
I A Uirccr.on Otn«r«l 4» S(tVtft< to farliitdu t» U Madrid. 
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- La Vanguaroia espafiola • del 2 marzo ha dedicato alle agitaxioni studentesche II suo edltorlale, »m-
monendo gll studenti. In seeonda pagina il giornale franchista I stato piu espllcito, la notlzia sugli 
- incident) - & stata fatta seguire da una chiara nota della - Dlrezione Qenerale di Sicurezza • neila 
quale si preclsa che le manifestazioni degli studenti • in conformita alle ieggi e ai codici vigenti - sono 
considerate illegali e che la • forza pubblica • le scioglierk - sottomettendo alle giurisdizioni compe
tent! tutti coloro che vi parteciperanno -. 

Franco vuole uccidere Lopez An
che per Grimau il processo era 
iniziato in questo modo 

13 FEBBRAIO 

5 FEBBRAIO Non e ancora tra-
scorsa una setti-

mana dalla grande mamres:azio-
ne di venerdl scorso. Ma per gli 
studenti di Madrid la lotta prose-
cue. Sono duemila a grid are nel
le strade slogans contro la ditta-
tura e ad inneggiare alia liberta 
slndacale. 

Nel prima pomerigg-'o c'* una 
riunione dinanzl al i i s?d? de) 
SEU. il sindacato studentesco 
franchista Si gr:da « LibertA sin-
dacale- - Abbq«so il SFII - In-
terviene la polizia a cavallo Ma 
la manifestazione prns^gue e il 
corteo di universttart raggiunge il 
mimstero dell'aviazjone 

I I FEBBRAIO r ° ^ r 4 : 
mandante dell'eserelto repubbli-
cano durante la guerra di Spagna 
sta scontando una condanna a 18 
anm di careere II Tnbunale fran-

- chista organizza ora un nuovo 
processo in rlferlmento alia attt-
Tita svolta dal compagno I-opez 
4 § la Fuente durante la guerra. 

I franchise sono 
decisi ad attuare 

il mostruoso crimine contro Ju^to 
Lopez. La solidarieta intermzio-
nale e in moto Le prime prote-
ste si levano dal mondo civile 

2 2 FEBBRAIO D o I o r ^ Ibarrun. 

president? del Partito Comunista 
spagnolo chiede ufficialmente alio 
autorita frarichiste di rientrare 
in Spagna per te^timoniare in fa-
vore di Justo I.or^z de la Fuentp 
nel processo lntentatogli dal bo.a 
di Madrid 

Prosegue intanto la lotta decli 
studenti Squadrc di pohz.ntti po-
netrano a viva forza neila sede 
della facolta di Scienze deH'Uni-
versita 1500 sono gli studenti che 
si sono barrtcati all'interno per 
opporsl al divieto posto dal ret-
tore di svolgere un ciclo di con-
ferenze sulla pace Gh aeenti ven-
gono accolti a fischi e a sassate 
Numerosi giovani vengono arre-
stati 

2 6 FEBBRAIO II comandante 
dc!Ia zom m:k-

tare dl Madrid dichiara la so-
spensione sine die del processo 
contro Lopez in quanto si e ar--
certato che I • reati - per I qual. 
doveva essere trascimto d m m : 
alia corte marziale sono cadtiti 
in prescrizione 

Lo scaeco del regime e eviden-
te Mentre e in corso la grande 
lotta degll universttan Franco 
non pud giudicare Ix>pez Tanto 
piii che la solidarieta internazlo-
nale si e estesa notcvolmente. 

La lotta prosegue. II governo, 
vistl vani i ricatti e !e repres-
sioni. oggi ha ordinato la chiusura 
per un tempo indeterminato delle 

facolta di Lettere c di Filosofia. 
Un portavoce degli universilari 
della facolta di medicina dichiara 
che la lotta continua. 

2 7 FEBBRAIO H1 ^a
mLanfCra

ana 

al regime fran
chista ha avuto oggi numerosi 
sviluppi: cinquemila giovani si 
riuniscono nel pomeriggio neila 
sede della facolta di medicina e 
costituiscono lVAssemblea libera 
dealt studenti Decidono che VAs-
semblea e 11 solo organismo rap-
presentativo del corpo studen
tesco. 

Si vota un ordine del giorno 
H costituzione di un s'.nda-

cito autonomo. libero e democra-
t.co (contro que'lo addomesticato 
e mannvrato dai falangisti: il 
SE1'»: 2> amnistia per gli studen
ti postl sotto inchlesta accademi-
ca o colpiti da provvedimenti di 
polizia per le precedenti manife
stazioni di strada: 3> liberta di 
espressione per gli studenti e per 
i professor! dell'universita: 4> so
lidarieta con I lavoratori spagnoli 
che hanno rlvendieato uguale 
rivendicazione: 5> proclamazione 
di una Giornata nazlonale degli 
universitarl per il 2 marzo. du
rante la qua'e saranno presentate 
pubblicamente le richieste de; 
g:ovani 

ti di -ribel l ione-: inviare un 
messaggio di lotta a tutti gli stu
denti. 

1 MARZO Oomani mattina. do-
po dieci giorni di 

lotta nelle facolta. gll universita-
ri andranno a gndare la loro 
protesta contro il governo nelle 
strade del centro di Madrid. 

2 MARZO 

5 MARZO 

La manifestazione e 
riuscita pienamente. 

28 FEBBRAIO Le autorita fran-
chiste hanno an-

nunciato la chiusur? d-»Ma facolta 
di Medicina di Madrid Pohziotti 
affluisrono a Madr.d da ogni cen
tro del paese 

L'Assemblea della facolta dl let
tere decise: aderire alio sclopero 
che viene proclamato contempo-
raneamente nelle altre sedl unl-
versitarie. proclamare uno sclo
pero a tempo indeterminato neila 
facolta di Lettere Anche non sari 
revocata Tinchlesta disposta a ca-
r:co di quattro professor; accusa-

II comitato di pro
paganda deH'AMem-

blca protesta contro la - bnitale 
repressione. Ie mi<;ure arbitrarle. 
gli arresti - che piralizzano l'att:-
vita della libt>ra assemblea Dopo 
aver rivolto un appello -all'opi-
nione intermz'onale e democrati
ca - il comitato denlora la cam-
pagna lanciata in Spagna contro 
il movimento studentesco dalla 
stampa. dalla Radio e dalla Tv. 
II comunicatn dell'Assemblea con-
ferma che diversi membri dell'uf-
flcio direttivo della libera assem-
blea sono stati arrestati. 

L'agitazione ? oramai estesa a 
tutto il pa?se II consiglio dei mi-
nistri esamina la • situazlone -
Nei prossimi giorni. informano le 
agenzie di stampa. avra luogo una 
presa di contatto fra studenti e 
autorita 

6 MARZO I'no studente Jtalia-
no. R:ccardo Gua!ino 

di 24 anni vien? ferito. dalla po
lizia di Franco con un colpo d'ar-
ma da fuoco II g'ovane Gualino 
si trova In Sp3«na per motivi di 
lavoro e di studio: e Iscritto alia 
facolta di scienze politiche della 
Universita di Madrid. 

Gualino e stato sorpreso dalla 
polizia menrre dlstribuiva alcuni 
manifestini di protesta. 

Le autorita mantongono. rul-
I'episodio, il piu &>so!u!o rUerbo. 

comunque signillcativo, della vi
ta giovanile di Roma. 

Del Piper Club si 6 parlato or-
mai su tutti i giornali: interi ser-
vizi paginoni. 

Una sala enorme, per quasi 
duemila persone, arredata in sti
le pop, con una serie di grandi 
dadi che collegano la platea al 
palcoscenico senza una vera in-
terruzione. Chi balla pub salire i 
vari dadi, e allora fa scena. Dalla 
cabina di illumlnazione, se vo-
gliono, e se diventa elemento di 
attrazione, possono gettargll ad
dosso fasci immensi di luce, flno 
ad abbacinarlo e farlo sentire 
sempre piu protagonista. II fon-
dale e costituito da grandi pan-
nelli con fotografle, avanzi di 
auto sgangherate, lamiere con-
torte. 

II tutto h «diverso». Diverso 
da quello che si e abituati a vede
re. diverso dai night. Questa for-
se e stata la chiave del suo suc-
cesso. Negli altri paesi europei 
negll Stati Uniti esistono parec-
chi locali dl questo genere, forsc 
arredati senza tutta questa cura. 
e un po* piu squallidi. Per Roma. 
invece e per l'ltalia, e una no
vita. 

Asplra a diventare il locale dei 
giovani. L'orario va loro incon-
tro. dalle quattro del pomeriggio 
alle due del mattino. e anche i 
prezzi delle consumazioni. Gli ini-
zi sono statl strepitosi. I giorni di 
carnevale, tanti ragazzi da co-
stringere la polizia a impedire lo 
accesso dei molti aspiranti. A Ro
ma era gia successo in due occa
sion! che folle cosl numerose di 
giovanissimi fossero mobilitate 
dai loro idoli. coetanei della can
zone. Ogni volta. urla. fischi. in-
cidenti. Un modo di esplodere. 
sostanzialmente un'esplosione le-
galizzata. 

Eceo, dunque. il carattere di-
stintivo di queste mamfestazioni. 
Nascono da un incontro del tut
to fuori del comune: una volonta 
autentica nei giovanissimi di es
sere diversi — diversi da quello 
che gia esiste. e in ci6 e impli-
cito un giudizio negativo. anche 
se inespresso od inconscio. sulla 
societa contemporanea — e I'm-
dustria che ha imparato a sfrut-
tare questa carica di ribellione. 
che preordina il modo di -essere 
diversi», ne precostituisce lo sfo-
go. con il duplice risultato di fare 
soldi a palate U giovani si vanno 
rivelando sempre p:u ottimi con-
sumatori) e di rendere innocua 
questa ribellione dandole modo di 
scaricarsi senza che nemmeno rie-
sca a chiarlre quelli che sono i 
suoi reali obiettivL 

Qualche benpensante protestera 
per gli atti di vandalismo. qual-
cun altro lancera i suol anatem: 
contro 1'incitamento alia corruzio-
ne determinato da questi locali. 
da queste gazzarre. da questi di
schi a volte mielati. confldenziah. 
a volte rabbiosi. pieni di mugg:-
ti. da queste danze scomposte 
il che servira naturalmente a far 
affezionare sempre di piii que
sti ragazzi ai - loro • locali. di
schi. gazzare. danze e il sistema 
risuitera tr.onfante. con ultenore 
accumuiaz one d; capitah. Cosi. 
la logira de.lo - y e - y e - . 

La vo'ont.'i rabb.osa di essere 
diversi si mamfesta anche neila 
strana fogg.a del venire di dc-r. 
vaz:one parte inglese e parte 
americana — i g.ubbotti. alia ma-
rinara. o in tela, o :n cuo.o: i 
n-i3gIioni in alcuni casi violente-
mente colorati: le scarpe di cro-
sta portate a volte, dalle ra-
gazze. con vesilti e'eganti — con 
risultati spesso provincial! In que
sta ncercatezza fantasiosa e spor-
tiva. 

- Che altro dovremmo fare? -
risponde ad una nostra doman-
da uno studente d ciannovenne 
Viene. questa frase. a eonclusione 
di un Iun?o d.srorso in cu: un 
esasperato c.nsmo serve solo a 
mascherare una sn;tanzia!e :n-.-
curezza. un senso d- srtduca. so 
pratuito d: impotenzi 

E* un tema questo .'he torna p i) 
volte anche ne: d.s'or^i di a'tn 
ragazzi II mondo e i-nmenso. av-
vengono f-̂ tti di portata ecce-
zionale. ma passano sopra le loro 
teste. Cosa pu6 la volonta di uno 
di loro contro avvenimenti di por-
tata mondiale? E poj. tutto e 
troppo eomplesso. tanto comples-
so da restarne schiacciati. O si 
e degli spcc.ahsti. oppure c. s. 
sente ridotti a degli imbecJli: si 

leggono i giornali. gli articoli seri, 
e una buona meta del tempo va 
persa per il linguaggio contorto, 
per le parole difficili. Inoltre, 
quando mai succede di incontrare 
fra gli adulti qualcuno che sap-
pia ascoltare. she abbia voglia di 
parlare. di spiegare. capire, di es
sere un interlocutore? Per difen-
dersl ci si raggruppa in branco. 
Non e una libera scelta, e una 
scelta fondata sulla paura. 

E qui intervieue l'industria del 
consumi: si impadronisce di que
sti meccanismi. sfrutta queste de-
bolezze. San Remo e un festival 
tradizionale, un festival per i 
««vecchi >-', i giovani se ne occu-
pano poco, si inventano percib 
nuove manifestazioni, nuovi idoli 
coetanei di questi ragazzi. Si in
ventano vestiti. giornali, atteggia
menti. Un altro dei modi di vin
cere la paura e quello dl vibra-
re insieme entrando in risonanza 
con i muggiti lanciati da altri ra
gazzi che suonano, cantano, ur-

lano, fanno un baccano ritmato. 
Eppure il Piper Club non entra 

esattamente in questi schemi. in-
tervengono altri fattori. Esso e 
senza dubbio la prima prande sa
la dedicata ai minorenni, ma non 
la prima in assoluto. Un elemen
to tutt'altro che secondario — e 
vedremo tra poco in che direzio-
ne debba essere preso in esame — 
b l'enorme successo. legato anche 
ad un lancio propagandistico dl 
primo ordine. II Piper Club e 
la noviti esplosiva. Entrando lo 
si avverte subito. 

I ragazzi che ballano hanno vi-
si su cul sono impress! sentimen-
tl veri: gioia, a volte, un piacere 
sensuale di condividere con altri 
gll stesst movimenti. II pubblico 
del night ha visi di solito stereo-
tipati. grigi, amorfi. L'abilita nei
la danza diventa un fatto mecca-
nlco, quasi professionale, che non 
da ne gioia, ne la trasmette. In 
questi ragazzi c'e invece un ab
bandono, un senso di parteclpa-

Sartre sul 
fenomeno 

ye-ye e 
gioventu 

la 

-In Francia, utilizzando il fenomeno 'yi-y€», si e rolufo 
fare, della gioventu, una classe di consumatori. Approfittando 
del fatto che gll adolescentl ottengono dai loro genitori piu 
denaro di quanto ne ottenessero una volta, si sono fabbricati, 
espressamente per loro. certi prodotti. (»Salut le* copains -, 
•Chouchou~, milioni di dischi, ecc.) facendo loro credere di 
essere essi stessi a fabbricarli. In verita, quel che vien dato 
ai giovani 'da consumare' e accuratamente controllato dal 
Governo e dai padri. Le canzoni, per esempio. Penso a questa: 
~ Balleremo fino a mezzanotte... • e un'altra: ' Aspettami. non 
ho I'eta... -. Perche" ~ fino a mezzanotte -? Perche" non invece 
fino alle quattro del mattino? A'on sono gli adolescentl che lo 
hanno deciso: e il divieto paterno che vien fuori anche neila 
loro timida passione. 

E chi decide che la piccola innamorata - non ha I'eta » se 
non la madre che le proibisce di vscire sola? Aspettami, non 
ho che scdici anni, poi ci sposeremo e mi farai quattro figll. 
Queste follte sagge. rappresentano la rivolta dei giovani con-
trollata da papa e mamma. Gli autori dl canzoni sono del 
-teen-agers * in liberta vigilata 

Saturalmente le cose non vanno sempre in questo modo: 
la gioventu vera e molto piii emancipata di cosl. Essa flnisce 
per accorgersi che i suoi • idoli - la tradiscono nell'lnteresse 
dt papa. Si riesce comunque a mantcnere I'illusione permettendo 
ai giovani di rompere qualche sedia e di vociferare nelle sale 
dei teatri. Essi hanno limpressione di fare una rivoluzione. ma 
m realta vengono abbtndolatl. 

Ho detto che la politico e una dtmensione permanente. Sono 
convinto che la spoilticizzazione di un giovane e sempre sol
tanto apparente Essa non si gnifica che una mancanza di 
chiarezza 

Querio giovane arriva in una societa vecchia, dore i postl 
sono gia presi. e la sua situazione. in partenza. non pud essere 
che cattiva Le ricorderd una frase del mio amico Nizam: « Ho 
avuto 20 anni e non permeiterd a nessuno di dirmi che e I'eta 
pin bella della vita • Questo sentimento esiste sotto qualsiasi 
regime E~ una cosa di cui il giovane non pud non risentire, 
percht la piorentii e una lotta Come reapird? L'na volta. quando 
il padre lo esajpeara. si gettava a sinistra Cid era comodo e 
romantico Ma la sinistra ha perduto il suo faxemo e poichi 
neppure la destra lo attrae, il giovane scivola nel cmismo. cosi 
si metterd a rompfre le vetrine e a battersi a colpi di catena 
di bicicletta. e querto «ard vn atto politico, anche se epli non 
lo sa. Cid vorra significare: - Voalio rompers questa societa 
che ml nfiuta un posto. voglio essere un uomo -. Potra anche 
rifugiarsi neila famiglia c dire: •» A me interessa soltanto crearmi 
una famiglia e atere un buon mestiere». 

Questa spohticizzazione non significa che egli sia stato ca-
strato delle sue rirendtcazioni politiche. sono solo riuscitt a 
nascondergliele E' in questo senso che la gioventu resta una 
forza politico potenziale: noi dobbiamo cercare dt aiutarla a 
prendere coscienza delle proprie rivendicaziont. Son st tratta 
di dire ai giovani: • Avete torto ad e*<ere spoliticizzati -. mo 
di dire loro - Voi fate della politico rostro malQrado. Il vostro 
a'.tegg-amento pol,:.co. oggi. e la spoliticizzazione, una dimtssio-
ne che permette ad una minoranza " di adulti" di fare contro 
di roj la politico che rooliono loro e che roi non vo'.ete .Non 
ti trafia. per roi, di " scendere nell'arena" giaccht ci siete pid. 
qualsiasi cosa facciate. ma di dire e di fire quel che veramente 
roi rolere -

La spohticizzazione non * dunque un dato di fatto E" il 
risultato di una lotta condotta dallo Stato e dalla grande tndu-
stna con le loro macchine dt propaganda e dt diffusione E il 
ruolo della sinistra, oggi. deve essere quello di organizzare la 
controffensiva 

Cfr. — Parte deTlntervlsta conccssa da Sartre a Magnum-
Vie Suovc nel d.cembre delio scor»o anno 

zione che toeca corde molto piu 
vitali. 

Ma il Piper, a torto o a ragio-
ne. 6 anche dlventato un grande 
palcoscenico Qui i giovani si sen-
tono protagonisti. e se anche non 
dovesse essere ci sono gli anziani 
a farglielo sentire, Sono venutl 
tutti, cineasti, intellettuali, scrlt-
tori, uomini di cultura, gente be
ne della borghesia romana, gior-
nalisti. Non c'e rotocalco che ab
bia trascurato l'avvenimento. Ogni 
giornalista ha scritto il suo bravo 
pezzo di colore, di intonaziont-
scandalistica. Come al solito, po-
ca voglia di capire. 

Che vogliono tutti questi uomi
ni maturi? La risposta si pub tro-
vare nel loro sguardi. Anche loro 
sono a caccla del giovane. Lo 
trattano come un animate raro. 
un essere tutto da scoprire: ma 
come e fatto? Cosa dice? Dl che 
si occupa? Perche strizza l'occhio? 
E perche fa la pernacchia? Que
sti uomini maturi hanno perso 
la loro gioventu, ma certamente 
la rimpiangono, se la guardano 
con occhi cosl morbosi, rapaci, 
quasi volessero nutrlrsl dl questa 
linfa. In certl momenti sembra 
addlrittura che desiderino sop-
primerla. tanto la rapacita si tra-
sforma in volonta di possesso, 
in ingordigia. 

E i ragazzi reagiscono. Stavolta 
11 palcoscenico e spalancato su dl 
loro. E allora pesta. balla, fai il 
pagliaccio quanto piu puoi, prima 
che i riflettori si spengano e spen-
gano cosl la tua prima occasione 
dl mostrartl al mondo. Se anche 
questa immagine non e vera, • 
chi importa. L'immagine vera In
teressa a cosl poce persone! For
za. resta alia ribalta il piii possi
bile. prima che 1'abitudine tl som-
merga di nuovo! 

Una reazione simile e frequente 
nel giovani, anche in occasion! 
diverse, ogni volta in cui si ma-
nifesti nei loro confronti una for
ma dl interesse da parte degli 
adulti: una specie dl euforla, un 
desiderio di attirare maggiormen-
te l'attenzione, il che testimonis 
quanta scarsa attenzione portino 
neila realta gli adulti al mondo 
giovanile. 

Un'ultima considerazione, che 
meriterebbe forse un approfon-
dimento maggiore. 

II modo di ballare di questi ra
gazzi sembra perfettamente inte
grate a certe manifestazioni este-
riori delle societa occidental!. II 
cinema, la pubblicita. i rotocal-
chi, sono pieni dl stimolazionl 
sessuali visive. spesso estrema-
mente intense. II cinema, in par-
tlcolar modo, insegna uno stile 
di comportamento nell'amore. ma 
parla molto poco dell'amore, qua
si non Io conoscesse o ne avesse 
timore. 

Questo modo di ballare e una 
esaltazione estremamente raffina-
ta degli attributi sessuali, ma una 
esaltazione esclusivamente vlsiva. 
concentrata sul modo di muovere 
le anche. il baeino. sul roteare del
le spalle e di tutto il busto; il 
contatto sessuale e perb allonta-
nato. respinto. quasi che i prell-
minari esaurissero in se tutta la 
carica. Cosa questo possa signifi
care. e difficile capire. e nem
meno quali pericoli Implichi. ci 
sembra comunque un fatto al qua
le prestare attenzione. 

Concludendo. il Piper Club e 
un primo esperimento: tutto 1«-
scia intendere che csso sia a w i a -
to al successo. e che nuovi locali 
si apriranno in altre citta. A par
te perb il successo dell'iniziativa, 
un dato ormal del mondo giova
nile e questo presentarsi dei mi
norenni come potenziall consu
matori di prodotti che, sotto ap-
parenze protestatarie nel con
front! del mondo degli adulti, con-
trabbandano un tentativo di In-
tegraz.one al sistema. 

E" altrettanto vero che la pro
testa rimane Se vogliamo che 
essa divenga operativa, dobbiamo 
capime le cause. Solo allora ca-
pircmo anche perche a volte que
sta protesta non e in grado di 
trovare sboechi positivi, perche 
resta diffidente nei nostri con
front!. e allora forse sapremo 
trovare i termini pifi adatti e va-
lidi all'apertura di un vero dialo-
go con le giovani generazioni. • 
indicare loro la strada per pro-
muovere la propria collocazione 
organica neila societa 

Luigi Peralli 


