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Un'intervista con il compagno 
CLAUDIO PETRUCCIOLI 
segretario della F.G.C.I. 

Gli studenti 
sono maturi 

La lotta all'Universita entra in una fase nuova 
e piii avanzata • Un movimento ampio e arti-
colato per la riforma democratica - Importanti 
e positive esperienze nelle Facolta • Aliargare 
il fronte della battaglia - La crisi dell'UNURI 

Abbiamo intervistato il compa-
Ono Claudia Petruccwli, serjreta-
rio della FGCI, sulla situazione 
dell'Universita italiana. 

Qual e, a tuo parere, il 
gludlzio da dare sulla lotta 
In corso negli Atenei, e quoli 
le prospettlve del movi
mento? 

E*. qucsta d ie impegna le 
Universita. un'importante lotta 
della giovcntu per la demo 
crazia (il « caso * dell'Ateneo 
barese, dove il rettore ha im-
posto la « serrata » e illumi-
nante) e il rinnovamento della 
societa. italiana, alia quale i 
comunisti partecipano con slan-
cio, nelle prime file. II movi
mento e ampio e articolato ed 
esprime una forte spinta unita-
ria per la riforma. Ha momenti 
di grande interesse e maturita. 
Un esempio significativo 6 
quello della Facolta di Archi-
tettura di Milano, occupata da 
800 studenti (su 1.200). I gio-
vani, chiedendo il « pieno im
pegno > dei docenti nell'Univer-
sita e che i progetti vengano 
affidati agli Istituti. pongono 
un'esigenza avanzata, si nuio-
vono su un terreno qualitativa-
mente nuovo, che investe i con-
tenuti culturali, il rapporto Uni-
versita-professione: viene indi
c a t e qui, il tipo di elaborazione 
e di azione che gli studenti do-
vranno sviluppare sempre piii 
nel futuro. 

Certo, il panorama non e uni-
forme: vi sono alcune situazio-
ni che testimoniano anche del 
persistere di posizioni settoriali 
e che trovano difficolta a sfo-
ciare in una piu ampia prospet-
tiva rinnovatrice. Ma, ripeto, il 
giudizio complessivo e larga-
mente positivo: generali. eomu-
ni a tutti gli studenti in lotta, 
sono la consapevolcz/a della 
non rispondenza delle attunli 
strutture universitarie e scola-
6tiche alle esigenze reali e la 
volonta di cambiare. 

Quale pud essere, dunque, 
lo sbocco della lotta? 

Gli obiettivi sono chiari e con-
creti: < dipartimenti <> ohbligato 
r i , cioe riorganizzazione. su 
nuove basi, delle strutture di-
dattichc e della ricerca; * de-
mocratizzazione». a tutti i ii-
velli; profonda modifica del-
Tattuale. insostenibile « rappor
to > docenti-studenti e studenti-
Universita (quindi. « full time » 
e una nuova politica di « dirit-
to alio s tudio*): Consiglio Na-
zionale Universitario. struttura-
to democraticamente: la rifor
ma non si rcalizza. infatti, sol-
tanto con un provvedimento 
legislativo, dove essere « gesti-
t a » dalle forze che l'hanno 
voluta. 

Ora, il discgno di legge go-
vernativo 231-1 non recepisce 
queste istanze unitarie dc | mo
vimento. Non si puo dunque. 
accettare la tesi. sostenuta da 
una parte delle forze governa-
tive, secondo cui la «legge 
Gui >. per quanto difettosa. co-
stituirebbe comunque un passo 
avanti: la « legge Gui > propo
ne un'Universita burocratica e 
conservatrice. inadeguata alle 
esigenze di una societa demo 
cratica e in trasformazione. ar 
retrata rispetto al livello di 
maturita raggiunto nel corso 
delle esperienze e delle lotte di 
questi anni. Va. quindi, radical-

mente modiricata: le scelle di 
fondo che in pssa si esprimono. 
vanno invertite. 

E' possibile consegulre 
qucsto risultalo? 

IM e, superando le cristalliz-
zazioni fra for/.e di governo e 
forze di opposizione e collegan-
dosi democraticamente alle po 
sitive es|>criei)ze unitarie del 
movimento: i comunisti, che 
tale metodo hanno seguito nel 
1'elaborazione della loro pro-
posta di legge, contintierannn 
naturalmente a seguirlo anche 
in (|itesta nuova fase della 
lotta. Ed occorre aliargare 
sempre piu il fronte: a tutta la 
scuola — gli e.sempi di Viareg 
gio, dove gli studenti medi ban 
no appoggiato attivamente gli 
universitari, aflrontando anche 
le violenze della polizia e tro 
vando l'immediata solidarieta 
dei lavoratori. e di Bologna 
offrono gia un'indicazione inte-
ressante in tale direzione — 
e alle forze sociali (la classe 
operaia, i lavoratori) interes-
sate alio sviluppo democratico 
del Paese. 

L'UNURI, oggi, e in crisi, 
per le dimissioni della sua 
giunta. Ritieni che tale si
tuazione incida sul movi
mento? 

Vediamo: quali sono i motivi 
della crisi? Si e avuto un di-
stacco fra gli organismi diri-
genti dell'UNURI, impegnati 
sul terreno faticoso e logorante 
della contestazione delle scelte 
governative, e il movimento che 
negli Atenei e venuto maturan-
dosi, ha camminato su un ter
reno qualitativamente piu avan-
zato. 

La lotta nelle Facolta, di cui 
adesso s'intravvedono le forme 
e i contenuli nuovi, sono in 
un certo senso gia oltre la 
battaglia sulla «2314 ». prefi-
gurando l'azione che sara pro 
pria di un movimento studen-
tesco piu forte e maturo in 
una Universita nella quale esi-
stano i dipartimenti. siano ri-
solti positivamente tutti i pro 
blemi di riforma c linanziari. 

Una riforma democratica del
l'Universita non segnera infatti 
la line delle ragioni di impegno 
del movimento studentesco. ma 
al contrario offrira ragioni oggi 
inimmaginabili di iniziativa e 
di presenza. 

Una sfasatura fra il vertice 
studentesco e la realta del mo
vimento dunque esiste. in ter
mini politici oggettivi — non si 
tratta di cadere negli schemi 
del democraticismo e dello spon-
taneismo. 

L'apertura della crisi del
l'UNURI puo addirittura essere 
un fatto positivo se consegue 
alia presa di coseienza di cio 
e quindi impegna a superare 
gli ostacoli oggi esistcnti. 

In ogni caso e la sfasatura 
di cui parlavo che bisogna eli-
minare. stringendo per la con 
clusione positiva della batta
glia sui termini legislative della 
questione. e rieonducendn quin
di nell'alveo delle lotte di mas-
sa che riprendono forza, la 
premessa culturale. politica. 
sindacale. organizzativa delle 
associazioni che sono alia guida 
del movimento stu.lentcsco. UGI 
ed * Intesa *. 

Su tutti questi temi discutcra 
il 7. 8 e 9 febbraio il Comi-
tato Centrale della FGCI. 

m. ro. 

C Editori Riunm 

BALZAC 

I classici 
della letteratura 
Prefazione di Gians i ro Ferra ta 

6 8 0 pjginc 3.500 lire 

II capolavoro . 
della « Commcdia umana » 
prcscntato dr«%i 
televisione italiana 

dibattito sui giovani 

UN «NO» POSITIVO 
Pubblichlamo oggi nuovl interventl al dibattito, aperlo al

cune settimane fa, su queste colonne dal compagno Renzo La-
piccirella, sul tema: c Cosa slgnlfica oggi essere giovani?». 

Cara Utiita, 
il primo appunto alia Ict-

tera del compagno Lapiccirel 
la riguarda l'area cui va ri-
volta la nostra analisi; essa si 
restringe ai giovani che vivo 
no in paesi con un'economia 
altamente sviluppata. Questo 
per dividere (e non contrap 
porre artificibsamente) le esi 
gen/e e le aspirazioni imme
diate della giovcntu di questi 
paesi da quclla dell'Indonesia. 
del Vietnam, ecc. proprio per-
che tutto cio che viene espres
so dalle nuove ncnerazioni 
prende di fatto di mira la so-
cieta dei consumi che li sfrut-
ta subito. li cninvolgc: provo 
ca in loro nuove rotture. 

E' il caso di sottolinearlo: 
6 in atto oggi nelle nuove ge-
nerazioni una rivoluzione nelle 
abitudini. nella moda e nel 
linguaggio. Tutto questo si ri 
volge contro le virtu e i va 
lori inculcati dallo statu, dalla 
famiglia. dalla scuola. I con 
cetti di onore. di rispelto. di 
dovere. che tanta fortuna in 
contrarono nelle precedenti ge 
nerazioni. sono stati spazzati 
via. 

Tutto ci6 c un dato peculiare 
all'attuale generazione o la rie-
dizione in chiave enntempora-
nea di una contrapposizione 
tradizionale comune a tutte le 
generazioni ? E' certo, e in 
questo concordo con Lapicci-
rella. che la costante giova-
nile 6 sempre stata quella di 
vivere. o credere di vivere, in 
opposizione all'ordine costitui-
to per compiacersi poi della 
sua stessa lotta. Oggi, pero. 
ed 6 questo che distingue I'at-
tuale generazione dalle prece
denti. accade il contrario: vi 
vono nel presente: in una gio-
vinezza che non e piu giovi-
nezza. Ogni giovane possiede 
gia un bagaglio di esperienze. 
di tentativi, solo raramente 
sono riusciti a dare un senso 
alia propria vita, a trovare 
comprensione e solidarieta in 
una societa che non sa offrirle. 

Conseguenza questa della ten-
sione, dello stato d'insicurezza 
continua in cui ognuno di noi 
6 costretto. e che rende diffi
cile il contatto. l'occuparsi de-
gli altri, la trasmissione reci-
proca di fiducia ed affetto. 

Sono questi mali tipici della 
societa altamente sviluppata. 
che non risparmiano nessuno, 
soprattutto le giovani genera
zioni. 

Ma in concreto cosa sono 
i giovani oggi? Cosa voglio-
no? II panorama e serio an
che se talvolta. almeno in ap 
parenza. puo sembrare strano. 

Giovani ye-ye. teddy boys. 
beatnik alia moda. ma soprat
tutto giovani che vanno a scuo
la e in fabbrica, giovani che 
hanno progetti tecnici e let 
terari : quelli che vogliono es 
sere i quadri di domani: i 
giovani d'oggi. 

Pur partendo da esperienze 
diverse e pur dando risposte 
diverse bisogna riconoscere 
che hanno tutti un punto in 
comune: rifiutano il passato 

Siano essi beat, universitari 
o giovani operai. in un modo 
o nell'altro hanno in comune 
una cosa: il nfiuto di questa 
societa. Rifiutano il passato. si 
contrappongono agli adulti, ai 
vecchi Con essi che sono poi 
la personificazione vivente del 
passato ci si rifiuta di fare 
qualsiasi cosa. Agiscono. pro 
testano per differenziarsi da 
gli anziani e per rifiutare un 
tipo di vita che subiscono: che 
e a loro preesistente. Le mode 
e le stranezze sono pretesti. 

La discriminante non sta tan 
ta nel possesso di una fuorise 
rie quanto negli sbocchi che 
ciascun giovane da a questa 
genuina spinta alia rivol'.a che 
possiede o che sente. L'ele-
mento unificatore e questo. 
t Che peccato uomo senza spi
na dorsale. che tu sia incapa 
ce di avere un'idea tua. una 
sola idea sulle cose che suc-
cedono intorno > dice Nowhere 
Man (uomo qualunque) uno dei 
successi dei Beatles « se I'aves-
si qualche idea e qualche opi 
nione, se fossi capace di rea-
eire. il mondo potrebbe esse
re tuo. Oh non importa. Nowhe
re Man prenditi pure la tua 
vacanza e stattene zitto. Ma 
se le cose vanno in un altro 
modo. non ti Iamentare... >. 

Cantano in questo modo. que
ste canzoni. i giovani d'oggi 

II lore impegno e questo : 
prrndcre coscienza 

Per que<to i gin\ani d'oggi 
vhono nel presente e proprio 
per questo faticosamente cer 
cano una loro collaborazione 
ntila societa I loro no. i loro 
nfiutt tendono. nella modifica 
?ione dcll'altuale stato di co 
se. proprio a questo La loro 
e una fatica concreta e niente 
affatto simbohca Lo dimostra-
no i dibauui e le lotte degh 
studenti che giornalmente si 
scontrano con istituti e meto 
di dirlattici <orpas«ati. con un 
chma <\ocliato do\ t la sociota 
e i suoi prnblemi reali sono 
compiciamente assent: Lo di 
mo«tranr i giovani cporai che 
<:ostengono il peso della rap 
presaglia e dello «fruitamento 
padronau e con di'ficolta cer 
cano ri< avviare t n discorso 
positivo con .e 0Tfj.ri77azioni 
politicne .- sinrfrrali 

D'accordo quindi sulla neces-

sita di andare al fondo del 
fenomeno e sulla necessita di 
dibattito su questo problema 
ma nel quadro di una consi-
derazione generale per cui, mi 
si scusi la forzatura. non pos-
siamo pretendere che 1 gio
vani. con le chitarre, facciano 
anche la rivoluzione. 

FRANCO PETRONE 

ROSETTA 
FRONCILLO: 
<< Comprendere 
i motivi 
del loro disagio » 

Caro direttore, 
ho letto sull'Unita di dome-

nica 15 gennaio "67 la lettera 
del compagno Lapiccirella a 
proposito dei giovani e dell'at-
teggiamento che alcuni nostri 
critici — e non solo televisivi 
— assumono di fronte a deter-
minati fermenti legati appunto 
al c mondo dei giovani >. alia 
loro «protesta > alia loro 
« spregiudicatezza >, alia loro 
c liberla >. al loro c non con 
formismo » e cosi via e tengo 
ad esprimere il mio consenso 
all'invito — di Lapiccirella — 
ad un dibattito serio ed aper-
to su questo argomento. Che 
molti soffrano di un atroce sen
so di senescenza precoce e co
sa comprensibile e — in alcu
ni casi — anche giustificabile: 
ma che certi dati di stampo 
squisitamente umnrale e sog 
gettivo debbano poi venire re-
cuperati e utilizzati in tentativi 
di analisi critica dei maggiori 
fatti di costume del nostro tem
po. e quanto mono scorretto e 
approssimativo. Non che non si 
possa e non si debba solidariz-
zare con questi giovani alti e 
sottili e con tante chitarre — e 
capelli — e altrettante canzoni, 
ma non certo partendo da un 
entusiasmo generico che nasca 
proprio dal fatto che sono alti. 
sottili. hanno tanti capelli e 
suonano le loro chitarre. E for-
se non si tratta neanche di 
solidarizzare e di provare 
< simpatia » o < antipatia > per 
loro. Si tratta. al contrario. di 
fare un grosso sforzo di com
prensione dei motivi strutturali 
del loro disagio. anziche com-
mentare benevolmente le forme 
di espressione della loro irre-
quietezza. Ammesso proprio 
che si debba fare qualcosa per 
loro — in quanto giovani — 
di diverso dall 'aspettare che 
crescano e si scontrino frontal-
mente e di persona con le cose 
delle quali vanno cantando. 

Ho seguito con attenzione 
quasi tutti i servizi della no
stra stampa su questo argo 
mento: devo dire di non aver-
ne potuto apprezzare sufficien-
temente alcuno per serieta di 
mezzi d'indagine sociologica. 
per correttezza e severita di 
metodo critico. cioe scientifico. 
Si ha I'impressione che chi si 
e occupato di questa questione 
ci abbia dato delle risposte 
senza neanche farci capire 
quale fosse il senso delle do 
mande. 

ROSETTA FRONCILLO 
(Roma) 

LIC7NIO SULMIM: 
(i Fermenti genuini che daranno 
i loro frutti » 

Cara Unita, 
che cosa significa essere gio 

vani oggi? A questa domanda 
sara piu facile dare una ri 
sposta quando i giovani d oggi 
diventeranno i responsabili di 
domani Essere giovani opgi 
non e una cosa Tacile come una 
volta. quando la inassa era piu 
omogenea e I'ambiente rnolto 
diveiso I giovani ogfii sono 
persnne ricche di intelligen/a. 
spirito critico e di una \oulia 
sfrcnata di sapere ogni cosa a 
modo loro Essi scartann istin 
tivamente le spiegazioni interes 
sate da vizi di parte che sono 
inevitabili nci non piu giovani 
che danno le risposte alle lnro 
domande, ed e da qui che na-
see il contrasto fra vecchio e 
nuovo Le cionache <lei giova
ni d'oggi le coitosciamo aliha-
stanza bene per «;,ipere chi so 
no e cosa vogliono Tutte le 
for/e sociali. politiche ed an 
che econoiiiiche. c«Tcano di ca 
pire meglio i giovani per poter 
Kene servire per i ptopri fini, 
ma in realta si sta creaiulo 
molto artificio intorno ad un 
problema molto semplice. La 
natura umana non cambia mol
to facilmente e in fretta come 
molti credono. ed e proprio per 
questo che diventa semplice 
capire i giovani mnderni. 

A mio giudizio cicS che dif-
ferenzia i giovani di o<«gi da 
quelli di ieri. e la cultura ge 
nerale che oggi 6 rnolto piu 
elevata di allora e quindi gene
ra tutti quei fennmeni cui stia-
mo giornalmente assistendo e 
che non sono per niente dege 
nerazioni. come qualcuno vuo-
le che siano, ma an/ i sono fer

menti genuini che daranno i lo
ro frutti in futuro. Chi sono 
questi giovani? Dei ragaz/.i che 
stannn per diventare adulti, 

Che cosa vogliono? Questo di 
preciso non lo sanno neanche 
loro. 1'imicn cosa d i e snnno 
Taic e pietestaie e quasi sem-
pie con ragione. 

Come bisogna trattarli? Mol
to semplicemente. a volte con 
interesse. a volte con indiffe-
ren/a e a volte col castigo. ma 
sempre con le Tonne che sono 
piu congeniali ai nostri tempi. 

A che scopo fanno iiuello che 
fnnno e a che serve la loro vi
tality? Semplicemente a porci 
dei problemi di rara t te re gene-
rale e di coscien/a sui quali 
dobbianio nriettere e rivedere 
e augiornare la nostra mentn-
lita e le nostre jstitu/ioni. che 
fiancamente molto spesso fan-
no rideie anche i piu ingenui. 
Tutto cio che i giovani voglio
no. alia fine dei conti. sono co
se somplicissime e normali e 
rnolto spes--d b.-istcrehlie lasciar 
fare a loro cio clie vogliono 
per non essere disturbati da 
problemi che noi con molta 
artificiosila ci creiamo. 

Ecco in breve la min opinio-
ne di venticinquenne sui gio
vani d'oggi. U mio e un giudi
zio positivo che tenia di met-
tere in luce il problema nel 
senso generale e che scarta 1 
particolarismi. sia perche il 
mio e on giudizio disinteressa-
to e sin perche le conclusioni 
finali sono ad ogni modo sem
pre le stesse 

LICINIO SULMINI 
(Cologno Monzese) 

GIOVANNI CESAREO: 

«Un discorso di generazione e inevitable per 
non chiudere gli occhi di fronte alia realta » 

Chi potrebbe rifiutare il sag-
gio invito di Lapiccirella ad 
analizzare i fermenti che esi-
stono nelle nuove generazioni 
senza indulgere a facili sche 
matismi? Nulla di peggio. sen
za dubbio. che fare della <ri-
volta » giovanile un feticcio. 
dinanzi al quale e possibile so
lo inchinarsi o ritrarsi con fa-
stidio. Ma il fatto e che Lapic
cirella parte da questo giusto 
invito per giungere a negare, 
nei fatti. ogni legittimita a un 
discorso c di generazione ». E 
qui. secondo me, si rischia di 
cadere in uno schematismo op-
posto a quello che lo stesso 
Lapiccirella intende evitare. 

Un discorso t di generazio
ne ». infatti. e non solo legitti-
mo. ma inevitabile. oggi, se 
non si vogliono chiudere gli 
occhi di fronte alia realta. La 
analisi e gli indispensabili cdi-
stinguo •* hanno un senso e ri-
sultano proficui solo se si par
te dalla convinzione. che e poi 
piuttosto una costatazione. che 

la giovinezza non e soltanto un 
« dato anagralico >. ma uno sta
tus cui non si puo non rico
noscere anche una dimensione 
psicologica e socio economica. 

A precisare questa dimensio
ne hanno gia contribuito. mi 
pare, le intelligenti osservazio-
ni di Laura Conti. Non si puo 
negare che. sia per la sua 
mancanza di esperienza che 
per la sua stessa collocazione 
nella societa. il giovane si af-
faccia alia vita e ne affronta i 
problemi con una freschezza. 
con una carica, non soltanto 
vitalistica. tali da mettere in 
discussione anche cid che agli 
adulti sembra assolutamente 
< paciflco » e « naturale >. Per 
certi versi. questa carica so-
miglia a quella che anima le 
donne nel loro movimento di 
emancipazione: giovani e don
ne, scontrandosi con le strut
ture. con i modi di vita di una 
societa che. per motivi diversi. 
tende a strumentalizzarli. si 
trovano in una posizione di pro-

MEDICINA n 
I TABACCO E INQVINAMENTO ATMOSFER1CO 

I Cara Unita, con una cer-
ta frequenza autorita sani-
tarie o gruppi di studiosi 
pubblicano rappoiii scien
tific! e dati statistic! ag 
ghlaccianti sulla responsa-
bilita del fumo nella com 
parsa del cancro polmona-
re; e tuttavia il pubblico 
sembra indifferente ad ogni 
allarme: di anno in anno 
si apprende che il consumo 
di tabacco, lungi dal ridur-
si, continua a crescere. Co
me si spiega questa specie 
di autolesionismo cotlettivo? 

Luigi Arcari • Modena 

Forse ta sjnegaveme £ nei 
tipo stesso di allarme. nel 
fatto cioi che esso non sem 
bra avere solidc axwareme d\ 
credibihtd Si commelle I'er-
rare it dare per certo e pro 
raw qvel che non £ aUaito 
ni certo ni provato Come 
oud il pubWico lasciarsi im 
presstonare da qualche jrase 
o qualche Ci/ro quando basto 
che si am attorno per vede 
re molti che fumano da sem
pre accamtamenle approdare 
mcolumi alia pin tarda eta? 
Indtcaziont a sosteano della 
colpevolezta del tabacco non 
ne mancano. ma non sono de 
cisire. e quindi connneentt. 
per chi vi si posjono contrap 
Dorre non poche obieziom 

I colpecolistt adaucono m 
lattt fra i magaxnn arao 
menti: I) che I'aumentala 
inadema tet cancro polmo 
nare comrponde a una au 
mentata diffusione del fumo; 
2) che fra questi tnlermi & 
molto bassa la percentuale 
dei non fumaton, mentre i 
elevata qvella dei lortt /u-
maton. 3) che piu coJpifi 
sono oli uomini, in accordo 
con lo mmore consueludme 

al fumo delle donne. i) che 
non ne sono cotpitt quasi 
mat gli apparlenenli a ta 
lune comunda religiose che 
non fumano 

Ma i facile nspoiaere: 
1) che anzitullo il paralle 
lismo fra il crescente nu 
mero di fumatori e il cre
scente insorgere di cancri 
polmonari non prova mini-
mamente che fra i due fe-
nomeni vi sia un rapporto 
causale diretto. potendo be-
nissimo inlerferire qualche 
altro fattore alia cvi re-
cente comparsa si debba I'm 
cremento tumcrale in que 
tUone. 2) che se il tobacco 
*osse il tero e solo rcpon 
fabile noi si sp-enberebhe 
il numero ennrme rfi fvnn 
tori, anche accanrti. che 
sfuQQonc, alia malaltia, 3) 
che. wrn'ire in conc*ln ipo 
tpsi. Vefe'.to cancerooeno del 
tabacco dorrehbe essere pro-
porzionato alia envtd del 
consumo. e dunque i forti 
fumatori dnrrebbero esserne 
tittsme OTima dei jumaiori 
moderali. cioe in eta meno 
arar.zata. mei.tre m efeffi 
una simile distmnone non 
esiste e Vetd meaia :n cui 
u viene colp.ti e fra i 50 
e i 60 anni md'.gerer.temer.ie 
per tutti, 4) che se il tabacco 
fosse dar.tero cotpevole non 
docrebbero es*erci diver 
iitd statisliche fra campaana 
e alia, fra fumilon delle 
zone rurali e qucih dei cen 
In urban, come tnvece ac 
cade m danno di questi ul 
timi. 5) che negli ammali 
soxtoposti lunaamenle alia 
cz'.one del fumo non si i 
mat nusc'.tt ad ollenere i] 
cancro polmonare. 6) che 
negli ultimi anni I aumento 
di tali tumori non ha inte~ 

rcssato solo I'uomo. un mere-
mento analopo si e atuto 
anche nel cane, che pure 
non fuma. 

Son ci vuol molto per con 
cludere che. non diciamo al 
ooslo del fumo ma insieme 
col fumo. dere esserci un 
altro molivo al moltiplicarsi 
del terribile male, un fattore 
sviluppalosi magan in con-
comitanza col diffondersi del 
fumo in epocu recente. e tale 
da agire anche sul cane ol
tre che sugli uomini, e fra 
questi ultimi piu sulle mas
se cittadine che sn quelle ru 
rail. E un fattore che n 
sponda a tante coidiziom 
non pu'i essere che Vat mo 
sfera ammrt'^'i dele ci'ld 
£T asrai rerofir.tle O r fa 
bacco e inqwianftr. a'r>:o 
sferico. senzn e-*ere ne'.er 
nmirJi da <o.'i. . ' i io '^cano 
CMSCWIO e am^eaue In com 
ocrsa nel proce^o lw^cra}e 

11 che aid non ruol dir? 
che il fumo sia da rilerc*c 
inr.ocuo. Al eonUriTio. es*n 
ra comtaUulo r.nn solo per 
quel tanto - prvo o moiln 
— che r-ud esernlare d: 
azione canceroqenc:. ma pure 
perchi senamenle nociro 
nei ngnardi di allre afleziom 
delle ne respiratorie. del 
Vapparalo cardiorn^colare. 
delle sofferenze oas'.nuche 
con O senza ulcera ecc .Sr<l 
tanto che. a propr,s>tn del 
cancro polmonare. WfHie 
pui corrciio. almeno J'JO luce 
delle aVua'n ennascenze. dire 
che cootr.btnsce al! im-oTqere 
della malnlUa. non che ne 
e la causa ditelta Amman 
mento che. per arere n i j 
giore altendilnlitd, convince 
rebbe forse dt piu inriucendo 
per lo meno ad evitare gli 
eccessi. G. L. 

testa, sviluppano una carica di 
opposizione. Protesta e oppo 
sizione che la societa cerca 
continuamente di assorbire. di 
distorcere, di volgere addirit
tura a suo profltto (pensiamo 
ai modelli che vengono offerti 
sia ai giovani sia alle donne; 
pensiamo alia c ideologia dei 
consumi »). 

Mi pare che I'esistenza e la 
qualita di questa carica giova
nile possano essere avvertite 
proprio anche in quella rubri-
ca televisiva. Gioiani. dalla 
quale hanno preso le mosse la 
lettera di Lapiccirella e 1'at-
tuale dibattito. Giovedl scorso, 
ad esempio, tutti abbiamo po
tuto ascoltare le critiche an
che violente di gruppi di gio
vani al nostro sistema scola-
stico (direi, anzi. alia conce-
zione stessa che. in Italia, sta 
alia base di questo sistema) e 
all'industria della canzone, ai 
suoi miti. alia « morale » del 
successo e ai metodi dei « per-
suasori occulti ^ in questo cam-
po. Critiche che. in notevole 
misura. non escludevano nem 
meno precise autocritiche 

Mi pare si possa dire che I'at-
teggiamento dei eiovani deriva 
dal fatto che essi si sentono 
aneora sulla soglia della socie 
ta. « non integrati » (e, in una 
certa misura. effettivamente 
non lo sono: ma qui. ecco. de 
ve subito intervenire l'analisi) 
Questo e certo un vantaegio-
ma e anche uno svantaggio. 
perche poi la loro t rivolta t si 
esercita al di fuori dei eaneli 
vitali delle strutture sfKiali. 
cioe a) di fuori dei lunghi di 
produzione. II momento dcci 
sivo sara senza dubbio quello 
nel quale questi giovani assu-
meranno in pieno le loro re -
sponsabilita nella n'ta sociale: 
quel momento di scontrn con la 
realta del quale una ragazza. 
appunto ncllo scorso numero 
di Cinrnni. parlava enme di 
un trauma ^Uora si potrA co 
statare «e il generico r rifiu 
t o t <i <;ara consolidate in ve
ra e propria coscienza di lot 
fa — e qui. mi pare, si rrnde 
rh p*n che mni indiep'""'*ab;lr 
I'a'-alisj di clas*e 

Tipico del nostro tempo. «pe 
cie in alcuni Paesi. e. perA. 
un problema cbe a questo mo 
mento di scontro con la realta 
dircttamrnte si lega Esiste. in 
vasti gruppi di giovani (e mol 
te manifestazioni di costume. 
da certe mode d'abbicliamen 
to a determinati giuoohi. lo te 
stimoniano). la vnlor.M pin o 
meno en«ciente. di evilare que 
sto scontrn prnlunganrio all'in 
(initn l'ad<ilescen/a in un». sor-

I ta di mondo autonomo e chin 
so. fornito di un proprio co 
dire e p w ' * o dalla societa 
" n nrmrtrt.̂  rhe. <pes«r» idoleg 
pir.ndo un arraico » ritomo al 
la natura ». attende quasi mes 
sianica^cnte !'es!irzione della 
societa dec1.; adulti per i«fau-
rare il proprio regno su que

sta ter ra . Ed 6 qui, in questo 
« rifiuto > totale ma astrat to. 
volto soprattutto ad c offende-
r e » la societa degli adulti 
sul piano delle manifestazio 
ni di costume, ma non di ra -
do. poi. sottilmente penetrato 
daj « persuasori occulti >, che 
la « rivolta > rischia di rove-
sciarsi in passivo disimpegno. 
in illusoria esaltazione del pre
sente come unica dimensione 
dell'esistenza. Ma qui, aneora 
una volta. si rende indispen-
sabile I'analisi: un'analisi che. 
tra I'altro. non prescinda da 
confront!' con il passato (sa-
crificandoli sull 'al tare di un 
« nuovo ^ feticisticamente inte-
so) e da necessarie correla-

PIETRO 
BIANCO: 
« Nei giovani 
la speranza di 
mutare la societa » 

Cara Unita. 
se da una parte pud sem

brare giusto riconoscere il va-
lore intrinscco che contiene in 
se la protesta dei giovani. che 
in mille modi si esprime con
tro il confurmismo del vecchio 
mondo. d'altra parte e aneora 
piii giusto tener pre-en!e. e far 
capire ai giovani. che le idee 
non coordinate, rmn orientate. 
secondo un fine, non guidate 
secondo un metodo e una stra 
tegia. non hanno mai avu'o la 
forza di cambiare il corso del
la storia Questa forza l 'hanno 
sempre avuta. e la storia ce 
lo insegna. tutte quelle idee 
nate sulla base di reciproci e 
forti principi fil ^ofici e scien 
tifici. che hanno saputo co-ir 
dinarsi. e costituirsi in movi 
mento e a prez/o di inenarra 
bill n=ehi e «ticr-fici hanno sa 
pu!o Javor-ire per and ire avan 
ti ^ nulla >erve quindi. ; e 
enndo me. dare ri^altn a cer te 

zioni culturali. Sarebbe oppor-
tuno non trascurare , ad esem
pio. che gia quarant 'anni fa. 
negli Stati Uniti. la generazio
ne dell'« eta del jazz >. come 
scrive F. S Fitzgerald. <bru_ 
scamente spinse da parte i con-
temporanei e si mise a danza-
re alle luci della ribalta >. e 
« scmbrava che al massimo t r a 
qualche anno la generazione 
anziana avrebbe smobilitato e 
lasciato che il mondo fosse 
retto da quelli c h e vedevano 
le cose esattamente com'era-
no > — e il sogno si spezzo 
poi. tragicamente. sugli scogli 
della crisi del '20. 

GIOVANNI CESAREO 

ANGELO 
BONO: 

" Per cambiare 
il mondo bisogna 
organizzarsi » 

Cara Unita. 
I giovani di oggi dovrebbe-

ro essere molto attenti e guar-
dinghi. Invece purtroppo la 
maggior parte sono davvero 
troppo «giovani ». specie in 
campo politico Essi si lascia-
no accalappiare in cose pre-
perate ad ar te per deviarli e 
farli guardare d^lla parte op-
posta a quella cui invece. istin-
tivamente. vorrebbero mirare . 

Vi 6 di buono nei giovani che 
in grande maggioranza sono 
contro le guerre, essi vogliono 
vivere in pace, e nonostante l e 
trombe molto squillanti che in-
vitano i giovani a guardare d a 
quella par te , dalla strada sba-
gliata Per fortuna i giovani 
— ripeto — diffidano delle 
guerre e non ne vogliono ad 
eccezione di piccoli gruppi in-
sTgnificanti I giovani d'oggi 
non si organizzano. sentono po-
co questo grande e indi=pensa-

I n:le problema. place loro es-
gonenchf "tff^rm.izioni sui gio 
vai i *ec a'.do !e quali i g:ova 
ni pirtan.) avanM una salutare 
rivolta contro il conformi-mo 
del vecerr.o mondo ecc 

... lo ho fH;jcia nei giovani. 
ed e m loro che nrxingo la spe
ranza di cambiare la societa 
attuale. perche ad essi que«to 
compito apnartiene in m.iggior 
mi*ura. anche se in gran par 
te spetta aneora a noi So che 
buona parte di rriesta g:over>*u 
e gia sulla breccia e q u n i i 
-ulla oiiona strada e p^rtecip^ I 

-ere hberi da qualsiasi impe
gno e non capi ;cono che e un 
grave errore. Co>i facendo. i 
giovani. siano esM lavoratori o 

i studenti. fanno il gioco dei 
grandi capitaii monopolist!^ 

Pertanto io invito tutti i gio
vani ed essere piu attenti e 
guardinch: per il i , ) r o bene, per 
il loro migliore a w e n i r e . II 
mondo e il pro^resso sono vo-
itr i : ma s e non vi organizzate, 
se nn'i vi uni'e. allora il mon
do non ^ ; a piu vostro* conti-
Tiera ad essere del grande 

con entusiasmo a lotte rml'o i capitale. e dflle grandi ban-
impognative m i e .incora trop 
po^pnea la parte <li essa eh,» 
vi partecipa e nnogoa lavorare 
sodo perche vi partecipi la 
xtragrande maggioranza della 
Ciovcntii 

PIETRO BIANCO 
(Petrona • Catanzaro) 

cne ed anche per i giovani vi 
sara sfruttamento e miseria. e 
da vecchi avranno incora da 
ri solvere i .lostri problemi. che 
sono quelii della soprawi-
venza 

ANGELO BONO 
(Ovada • Alessandria) 
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