
1* U n i t A I •"•rcoUdi 24 MfrHmbrt 1969 PAG. 3 / commenti attualita 

Vn nuovo campo di studi aperto 
da un libro di Ernesto Ragionieri 

L'lTALIA 
GIUDICATA 

Lo studio delle opere scritte dagli stranieri sul nostra paese: un contributo a una 
miojiore compremione delta storia italiana deU'uHimo secolo. Dalle osservazioni 
del viaggiatori del SeHecento ai giudizi sulla nostra storia contemporanea 

Un interessante fenomeno di lotta contro la privata 

j 

Con la pubblicazione di 
Italia giudicata (E. Ragio
nieri, Italia giudicata. 1861-
1945, con la collaborazione 
di Liana E. Funaro, Mario 
G. Rossi e C. Pinzani, Bari, 
Laterza, 1960, pp. 873, Li
re 8000) la nota collana di 
Laterza « Storia e societa » 
assume caratteri in parte 
nuovi o, meglio, accentua 
in misura notevole alcuni 
caratteri gia awertibili nei 
volumi piu riusciti: non si 
tratta tanto, infatti, di una 
antologia accompagnata da 
introduzioni e note quanto 
di un lavoro originale, in 
cui e fatto spazio assai am-
pio alia documentazione: 
gran parte dei documenti. 
in realta, possono essere 
considerate delle lunghe ci-
tazioni, poste a sostegno del
le analisi condotte nelle in-
troduzioni. Se si raccoglies-
scro in volume le pagine 
scritte dal Ragionieri e dai 
curatori delle singole sezio-
ni si avrebbe un'opera di 
buona mole e, soprattutto, 
nuova ed originale nel pa
norama della storiografia 
italiana. Lo studio delle ope
re scritte sull'ltalia dagli 
stranieri contribuisce ad una 
migiiore comprensione del-
la storia italiana nell'ultimo 
secolo- conoscere quello che 
all'estero si e pensato e 
scritto sulle vicende italiane 
signifies infatti rendersi 
conto piu chiaramente dei 
posto che Kltalia ha occu-
pato nella geografia politi
cs europea 

I/opera si apre col ricor-
do dei « viaggiatori » della 
seconda meta del Settecen-
to, che talvolta furono an
che acuti osscrvatori e de-
scrittori della realta econo-
mica e sociale, ma nella mag 
gior parte dei casi furono 
interessafi yonrattutto alia 
conoscenza della societa let-
teraria italiana ed alia con-
templazione delle bellezze 
artistiche e nalurali dell'Ita 
lia. Con l'avv:o del processo 
unitario si ebce una vera 
trasforroazior.^ ncll'interesse 
stramero pr-r 3'Italia, che fu 
fondatn soprattutto sul de-
siderio di renders! conto del 
significato e del peso che 
la nascita del nuovo stato 
avrehbe potuto avere nella 
scoria d'Eurnpa. n processo 
di unificozione fu accolto 
con simpath o con diffi-
denza, secondo 1 punti di 
vista ed i concreti interessi 
che esso veniva a favorire 
o a danneggiare. ma sem-
pre con grande attenzione. 

L economia 
Gli avvenimenti italiani, 

d'altra parte, non venivano 
solo a modificare il quadro 

fiolitico e diplomatico del-
'Europa, ma investivano 

anche alcune grosse questio-
ni ideologiche, quali i rap-
porti tra stato e chiesa (la 
«questione romana») e quel-
li tra movimento nazionale 
e rivoluzione democratica e 
sociale (neU'antologia e ri-
cordato il peso che il « mi-
to di Garibaldi > ebbe in 
Europa, e quel mito fu pro-
prio il piCi rilevante che si 
venne a formare sul terre-
no del tentativo di unifica-
re questione nazionale e 
questione sociale). 

C'e un aspetto, invece, 
che non mi sembra trattato 
a sufficient per l primi 
decenm di vita unitana, ed 
e quello deH'importanza che 
i rapporti commerciali ed 
economici ebbero nello spin-
gere gli stranieri ad interes-
•arsi deU'Italia. Gia prima 
deU'unificazione ritalia, e 
soprattutto il Mezzogiorno, 
era stato un im porta nte 
mercato di esportazione per 
le grandi potenze, ed era 
•tato anche un importante 
campo di altre attivita eco-
nomiche. Si pensi a quelle 
bancario • commerciali dei 
Rothschild a quelle degli in 
dustriali svizzeri che furo
no i creatori dell'industria 
tessile nel Mezzogiorno. o 
degli industriali inglesi che 
fecero sviluppare a Napoli 
una moderna industria me-
talmeccanica. L'importanza 
degli investimenti di capi
tate straniero nel Sud e sta-
ta messa in forte rilievo in 
una recente opera di L. De 
Rosa (/nwesttmenti e capi
tate ttraniero nell'indiistria 
meccanica del MezzfiQiorno. 
1840-1904. Napoli, 1968). In 
una breve awertenza i cu
ratori dell'antologia later-
ziana scrivono che essa vuol 
dare 1'awio ad un nuovo 
corso di studi Mi pare che 
il problema di cosa abbia-
no pensato deU'Italia come 
eampo di attivita economi-
ca, banchieri, commercianti 
•d industriaU stranieri po-
trebbe costltulre un utile 
SRsne per nuove indagini. 

Per quanto riguarda gli 
anni che videro svilupparsi 
in Italia una societa capita-
listica e poi sorgere ed af-
fermarsi il fascismo. que
sto tema e piu ampiamente 
trattato, e per gli ultimi de-
cenni dell'Ottocento sono ri-
cordate le preoccupazioni ed 
i sospetti destati negli altri 
paesj europei dall'attivita 
dei capitalisti tedeschi in 
Italia. Per questo aspetto, in 
realta, ritalia appariva an-
cora piii come oggetto di 
penetrazione economica che 
come una societa in grado 
di sviluppare un suo pro-
gramma di espansione eco
nomica. In altri campi, in
vece, essa sembrava ormai 
poter realizzare una politi-
ca espansionistica. I primi 
tentativi imperialistici ita
liani suscitarono le reazioni 
violente ed ipocrite dei grup-
pi dirigenti di altri stati im
perialistici e quelle sincere 
di esponenti pacifisti (sono 
qui riportate pagine di Tol
stoi) o dei movimenti so-
cialisti. 

Sotto accusa 
Gia da tempo i socialisti 

avevano rivolto la loro at
tenzione all'Italia, con ana
lisi spesso acute della si-
tuazione sociale e dell'evo-
luzione politica della classe 
operaia. dallo spontaneismo 
anarchico dei primi tempi 
postunitari alia formazione 
di un movimento socialista 
organizzato. Ai socialisti te
deschi si devono alcune tra 
le pagine piu penetrant! 
scritte in queglj anni sulla 
societa italiana. Anche i con-
servatori ed i moderati stra
nieri, in realta, furono auto-
ri di analisi assai serie, che 
spesso mettevano sotto ac
cusa la classe dirigente ita
liana, e ponevano in risalto 
le contraddi2ioni tra uno svi-
luppo industriale che appa
riva notevole e le condizioni 
di arretratezza dell'agricol-
tura e dell'istruzione. 

I socialisti, invece, ricor-
davano soprattutto il costo 
che la classe operaia era co-
stretta a pagare per rende-
re possibile quello svilup-
po. In generale, per6, si 
considerarono le vicende 
italiane con distacco di os-
servatori piu che con im-
pegno di politici. Solo in due 
occasioni, lo sciopero del 
1904 e la lotta contro la 
spedizione in Libia, i fatti 
italiani sembrarono assume-
re un rilievo europeo e ri-
guardare direttamente anche 
i partiti socialisti stranieri. 

Anche il fenomeno fasci-
sta sembro in un primo tem
po proprio della societa ita
liana, e non ripctibile al-
trove. Errori di giudizio sul 
fascismo furono commessi 
da tutti i movimenti politici 
ed anche dai comunisti, ma 
le analisi di questi ultimi 
(particolarmente acute quel
le, compiute da diversi pun

ti di vista, del Rosenberg 
e del Mariategui), pur non 
rilevando, in un primo tem
po, le differenze tra fasci
smo e capitalismo, fino ad 
arrivare alia rovinosa iden-
tificazione di fascismo e so-
cialdemocrazia, mdividuaro-
rono subito nel fascismo un 
movimento da combattere 
duramente. Per il fronte 
conservatore, invece, come 
scrive il Ragionieri, «il fa
scismo quale si veniva rea-
Iizzando in Italia era anche 
espressione di una tendenza 
a risolvere attraverso i nuo
vi strumenti politici di un 
regime reazionario di mas-
sa le contraddizioni esisten-
ti in tutte le societa capita-
listiche tra l'esercizio del 
potere da parte delle clas-
si dominanti, la spinta del
le masse lavoratrici e la cri-
si di mediazione degli or
ganism i rappresentativi in 
momenti di gravi difficolta 
economiche >. 

Per Churchill il movi
mento cooperativo era « de) 
massimo interesse > ed il suo 
risultato sarebbe stato « at-
tentamente seguito in ogni 
paese >. L'ltalia aveva di-
mostrato che v'era « un mo-
do di combattere le forze 
sowersive, modo che pote-
va richiamare la massa del 
popolo ad una reale coope-
razione con l'onore e gli in
teressi dello Stato >. L'im-
portante era < strozzare il 
comunismo». Non c'e da 
meravigliarsi, percio, se 
nemmeno nel 1936 le poten-
ze imperialistiche furono di-
sposte ad ascoltare l'ammo-
nimiento di Haile Selassie 
a proposito dell'attacco al-
l'Etiopia: < E* un problema 
di sicurezza collettiva, della 
stessa esistenza della Socie
ta delle Nazioni, della fi-
ducia riposta dagli Stati nei 
trattati internazionali, della 
promessa tatta ai piccoli Sta
ti secondo la quale la loro 
integrity ed indipendenza 
saranno rispettate ». L'anto
logia si chiude con una se-
zione dedicata alia seconda 
guerra mondiale ed alia Re-
sistenza, e le ultime pagine 
riproducono un documento 
alleato suH'importanza del 
contributo dato dai partigia-
ni alia vittoria sul nazifa-
scismo. La lettura di questo 
documento mostra assai be
ne il carattere che hanno 
assunto i rapporti tra l'lta
lia ed il resto del mondo 
dopo il 1945 (ma si tratta 
di un processo che aveva 
gia avuto inizio al tempo 
del fascismo): gli stranieri 
devono guardare all'Italia 
come ad una realta politi-
co-sociale non piu isolata, da 
studiare e giudicare con di
stacco, ma in rapporto as
sai stretto con la situazio-
ne mondiale, sicche non e 
piu possibile discorrere dei 
problemi italiani, senza che 
il discorso si allarghi a di-
mensioni piu ampie ed a 
questioni piu generali. 

Mira dritto al cuore di Londra 
la grande sf ida degli hippies 

Sin pure a livello di sintomo, I'azione dei giovani « ribelli» ho un preciso messaggio sociale - t'esperiema dello 

comunita di Ertdell Street * Do una decina di giorni i giovani occupono edifici obbandonati, ne vengono caccioti 

via dai poliziotti, tornano ad occuparne altri - Il problema della caso in Gran Bretagna: oltre un milione di senzatetto 

Pugni chiusi a Chicago 

Aurelio Lepre 
CHICAGO — Disoccupati negri sfilano dinanzi al Building Trades Council Of
fice rivendicando nuovi posti di lavoro nell'industria edilizia 

Auto a prova di pietre per Adolf II 
In 2000 manifestano ad Hannover contro un comizio del capo neo-nazista Adolf von Thadden • La polizia carica: 26 i feriti 

Nottro serviiio 
BONN. 23 

II capo del partito neonazi-
sta di Bonn. Adolf von Thad
den, detto anche Adolf II, ha 
parlato oggi <J Kiel durante 
un comizio elettoralc. Questa 
la scena. A un lato della gran
de piazza, !ui, \on Thadden 
parla da un podio coll<>cato 
dentro a un grande schermo 
di plcxiglas a prova di proiet 
tile. Fra I'oMtore e il pubbli-
co un vuoto di alcune decine 
di metri perche la piazza e 
divisa a meta da transenne, 
e nella meta vuota che « pro-
tegge» il capo neo-nazi pas-
seggiano avanti e indietro al
cuni agenti con cani poliziot-
to al guinzaglio. Poi le tran
senne, come s'e detto, la cui 
efficacia e moltipJitata da un 
fitto cordone di poliziotti che 
le percorre da un capo all'al-
tro. E finalmente. al di la dei 
poliziotti, gli asooltatori. gran 
parte dei quali in realta. an-
ziche ascoltare coprono con 
urla e riseni e slogan la voce 
di von Thadden diffusa dagti 
altoparlanti. 

n clima politico nella Ger-
mania occidental* si arroven-
ta. E non solo per i toni di 
asprezza estrema che ha as
sunto La polemeica fra i due 

partiti della coalizione gover-
nativa. ma anche per la vi-
rulcnza — fatta non solo di 
aggrebMUta verbalc. ma di 
\ lolcnze squadristiche — con 
la quale i neonazi sono sccsi 
in campo. provocando la co-
scicnza domocratica di larghi 
strati della gioventu. E nella 
loro sfida all'opinione pubbli-
ca le bande di von Thadden 
hanno l'appoggio delle auto-
nta 

Ion ad Hannover la polizia 
e mtc-rvenuta rontm i partcci-
panti a una manifestazione an-
tilascista, provocando venti-
sri fpnti Si h trattato di uno 
dei piu ^anguinosi scontri di 
questa campagna elettoralc 
Ottocento agenti di polizia. 
molti dei quali a cavallo, han
no caricato piu volte la folia 
comnosta da almeno duemila 
personc investendola anche 
con i getti degli idranti. Dei 
ventisei feriti — fra cui tre 
poliziotti e un giomalista — 
sei sono stati ricoverali all'o-
spedale. Trenta dimostranti 
sono stati arrestati. La mani
festazione, le carlche e gli 
scontri sono avvenuti davanti 
all'ingresso d'una sola che 
ospitava. nello stetao motnen-
to. un comizio di von Thadden. 
E dentro la sala. il clima non 
era molto ctiverso. Mentre von 

Thadden p<irla\a. cinquecento 
oppositon baitevano le mani e 
gridavdno « abbasbo 1 nazisti > 
iopraffacondo la voce dell'ora-
tore. Vi sono state anche risse 
e tafferugli fra oppositori e 
sosteniton del capo neon a-
zista. 

Altri incidenti sono avvenuti 
a Muenster. Con ia partecipa-
zione di operai e studenti, si 
sono svolti per le strade della 
citta cortei di protesta per una 
ennosima as.scmblea elottorale 
della NPD. Anche qui la poi'-
zia e intcrvonuta contro i ma-
nifestanti antifascist! e a pro-
tezionc dei neonazisti, effet-
luando diver&i drre.sti. D par
tito di von Thadden. e nolo, 
forte delle relative afferma-
zioni ottenute nel corso delle 
ultime elezioni in sette parla-
menu regionali, si propone di 
entrare con le elezioni di do-
menica prossima nei parla-
mento federale con un robusto 
plotone di deputati. Lasciando 
da parte le previsioni. un suc-
cesso, a suo modo. von Thad
den )'ha gia ottenuto, costrin-
gendo gli esponenti dei due 
partiti democristiani, la CDU 
di Kiesinger e la CSU di 
Strauss, a usan un linguaggio 
• a soit*n*r« posixioni che 
pooo o nulla diffariaoono da
gli slogan della propaganda 
neonaziita. Un esponente de-

mo<nstiano. 1'cx ministro de
gli Interni Luecke. e arrivato 
a dire: « Gli obbicttivi perse-
guiti dalla maggior parte de
gli cletton della NPD sono an
che i miei: ordine, pulizia, 
amor di patria. dignita >. 

Forsf per aurncntare 1'intc-
resM? del pubblieo intorno alia 
sua pcrsiona — evocando una 
mmaccia di deiitto politico la-
ttnte — von Thadden ha voluto 
che la sua Mercedes nera fos
se a prova di proiettili, ma 
probabilmonte con maggiore 
aderenza alia realta dei fatti 
il suo autobus elettorale e piii 
semplicemente a prova di pie
tre. A Bono du«cento polizutUi 
sono incaricati della sua pro-
tezione. Va a Brema, a Kiel 
e dappertutto, accompagnato 
dalla sua gabbia protettiva in 
plexiglas. Ma, se questa e. in 
fondo. episodica elettorale, 
quel che piu oonta e che- in 
molte citta tedeesche. fra la 
gioventu studentesca e in altri 
strau della popolaziona ai ha 
la convinzione della necetsita 
di condurre una lotta. con de-
cise manifestazioni di strada. 
contro la < resistibile atcesa » 
del piccolo Adolf. 

D'altro lato tl clima •letto-
rale tedasco continua a riaan-
tire delle afiU«toni tindacaJi 
esploae in pio punti eon una 
forza t un'iniziativa insolita. 

Dopo il settore industriale 6 
ora il turno di quello statale 
Una decisione dilatona in ma
teria di aumenti salanah pre-
sa oggi dal C'on.siglio doi mini-
stri c stata accolta con rea
zioni negative dai sindacati. 

Federico Serra 

Dichiarazione 
di Brandt 

sulh'ncontro 
con Gromiko 

BONN. 23 
Di ritorno da New York, il 

ministro degli csteri tedesco-
occidentale, Brandt, si e di-
chtarato convinto che la dispo-
sizione sovietica a negoziare 
direttamente con il governo 
che uscira dalle prossime ele
zioni nella RFT c non e dettata 
da considerazioni tattiche, ma 
risponde ad una volonta poli
tica di migliorare i rapporti 
bilaterali*. Brandt, che ha 
conferito ieri con Gromiko, ha 
detto clie i sovietioi sono pronti 
a un dialofo < senza chieder* 
aacrifici alia RFT>, 

Dal BOttro corrispoadente 
LONDRA. 23 

Lotta aperta fra gli hippies 
londmesi e le autorita: il mo
vimento giovanile e sceso sul 
piano deU'azione diretta e la 
sfida all'ordine costituito e 
grossa. La campagna d'occu-
pazione degli edifici vuoti 
continua. La polizia e impe-
gnata con tutte le sue for-
te ad impedirla ed ha certo 
gli strumenti per contener-
la ma al momento lo sfrat-
to forzoso degli occasionali 
inquilini da una abitazione 
risulta « compensato » con la 
invasione di nuove residenze 
e uffici in altre localita. 

La tendenza e probabilmen-
te destinata a diffondersi. II 
fenomeno che scandalizza la 
opmione benpensante e im-
pensiensce lestabiishment e 
clamorosamente venuto alia 
luce negli ultimi dieci gior
ni. La presa di possesso del 
n. 144 di Piccadilly (nel mez
zo della citta fra 1 "hotel Hil 
ten e la reggia) ha monopo-
lizzato 1'interesse ossessivo e 
le capacita di inventiva dei 
tjiornali e della televisione 
per una settimana. 

II palazzo di cinque piani 
e settanta camere era sfitto 
da anni. I giovani vi sono 
entrati senza infrangere la leg-
ge Hanno trovato una porta 
aperta sul retro e si sono 
sistemati all'interno acqui-
stando automaticamente le 
prerogative degli * squatters » 
garantiti dagli antichi statuti 
medievali. vale a dire il dint-
to all'uso di una propriety 
inutilizzata da parte del pri
mo occupante. C'e voluta una 
complicata vioenda giudiziaria 
a base di ingiunzioni e ricor-
si per dare agli uscieri del 
tribunate la facolta formale 
di eseguire l'ordine. Ma con 
varie centinaia di ragazzi de-
cisi a difendersi, l'operazione 
si presentava estremamente 
difficile. E' stato quindi ne-
cessario l'mtervento della po
lizia che, con uno stratagem-
ma, ha fatto una r&mda ir-
ruzione nei locali prendendo 
di sorpresa gli assediati alle 
II di mattina di domenlca 
scorsa. L'episodio si era appe-
na concluso che un aJtro bre
ve capitolo si apriva a Russel 
Square, presso la rinnovata 
sede di una casa editrice. Qui 
gli hippies non opponevano 
resistenza e se ne andavano 
poco dopo di propria volonta. 

Una <f base » 
permanente 

Successivamente venivano 
cacciati anche da una rasa 
dl Fulham Road nella quale 
avevano alloggiato per qual-
che tempo e che e stata de-
finita come una delle loro 
« basi» permanent!. Ma ad 
Ended Street, in una vecchia 
scuola abbandonata, duerento 
di essi sono ancora asserra-
gliati all'interno dove ormai 
da mesi gestiscono una loro 
« comunita » autonoma. E' qui 
che probabilments, si avra il 
prossimo scontro. Gli abitan-
ti di Endell Street, si tengo-
no pronti, dicono di avere im-
parato dall'esperienza di Pic
cadilly 144 ed hanno raddop-
piato le precauzioni. 

La spinta verso 1'acquisizlo-
ne di una dimora-dormito-
r:o-centro comunitario ha 
trovato terreno fertile presso 
le migliaia di hippies della ca-
pitale. Abituati a bivaccare 
nelle plazze del centro citta 
dino e attorno alia statuetta 
di Eros a Piccadilly, la ne-
cessita di un punto di incon-
tro e di una sede si 6 fatta 
avanti ben presto. 

L'idea nacque diciotto me 
si fa nella mente dei fonda 
tori della cosidetta « London 
Street Commune»: studenti, 
disoccupati, almeno un lau 
reato dell'umversita di Ox 
ford, 1 quali tutti insjeme for-
mano il nucleo nstretto dei 
<( situazionisti » cioe « i teorl 
ci » del movimento. La futu-
ra comune avrebbe dovuto 
fornire un luogo di raduno 
e di ospitalita libera, un ate
lier artistico-sociale per la 
espressione indipendente delle 
potenziahta creative dei sin 
goli. Dovrebbe essere una 
«repubbltca» sovrana nel 
cuore di una societa aiicna, 
interamente respinta nel suo 
modo di produzione, nei suoi 
costumi convenzionah, nei 
suoi falsi valon I uruppi hip 
pies in America battono que
sta strada da anni. Si sono 
volontariamente separatl dal 
resto della convivenza erigen-
do colonie sul generis in lo
calita distanti dai grandi ag-
glomeratl urban!. Quando 
scendono in citta si ten-
gono al riparo dalla reazio-
ne legale pagando regolar-
mente l'affitto e le bollette. 

A Londra invece, la miatu-
ra di idealismo e di impulsi 
anarchic! ha trovato una scin
tilla di lotta. La contestazlo-
ne diretta al sistema e stata 
inixiata nel cuore della metro-
poll sfruttando una dalle piu 
vistoae contraddizioni dl un 
meccantimo coma quello adi-
llalo, baaato aul profitto • 
non aul valor* d'uao. Ci sono 
dossine di •dlficl come U 144 
dl Piccadilly a Londra fra 
nuovi # vacchi. Rimanfooo in 
attaaa dl inquilini par anni. 
La dicta che ne e proprlets-
rt» (U piu delle volte un* 

delle mastodontiche «anonl-
me» degli affari) perde no-
minaJmente sul mancato ai-
fitto ma pub permettersi di 
aspettare indefinitamente la 
«buona occasione» perche 
nell'artificiosita dei conteggi 
sui libri mastri, le spese di 
ammortamento e degli inte
ressi passivi sono ampiamen
te compensate dal vertiginoso 
aumento del valore del capi
tate impiegato. La proprieta 
anche quando e inattiva, si 
rivaluta tutto il tempo. La vi
ta umana, i bisogni elements-
ri della popolazione e Je esi-
genze del lavoro possono es
sere trascurati. Se si svalu-
tano e deperiscono tanto peg-
gio per loro. II padrone e la 
legge del profitto sono so
vran!. Tutto il resto e schia-
vo. Ed ecco che, come Inse-
gna la esperienza quotidiana 
dei nostri paesi, la macchina 
della proprieta privata schiac-
cia i diritti fondamentali dei 
piu per le pretese pnvilegia-
te dei pochi, mortifica e con-
danna resistenza, 1'operosita e 
la creativita dell'uomo. Non 
occorre certo msistere. E' da
vanti ai nostri occhl. E' la re-
gola base della societa del 
capitale. 

In Inghilterra ci sono oltre 
un milione di senza tetto. E 
si tratta di un calcolo pura-
mente approssimativo. Altri 
milioni abitano tuguri inde-
gni del nome di casa. E quel-
li che questa la possiedono 
papano con tutta una vita la-
vorativa la «concessione» 
fatta loro da un «benesse-
re » che al suo fondo ha sem
plicemente i sacriflci della 
massa da un lato. e l'arric-
chimento costante delle gran
di concentrazioni finanziaie 
dall'altro: il «potere anoni-
mo» contro le aspirazioni 
della persona. 

Da decenni associazionl di 
Inquilini. enti locali, societa 
assistenziali e partiti sono im-
pegnati nella lotta per la ca
sa. II movimento di occupa-
zione (dopo le grandi agita-
zioni dell'immediato dopoguer-
ra> ha ripreso nei tempi piti 
recent! in varie localita in-
glesj con un crescendo lm-
pressionante. E' diretto sopra-
tutto nei quartieri e nelle zo
ne residenziali, a forzare le 
decisioni dei consign amml-
nistrativi locali e a costrin-
gerli a prendere prowedi-
menti nell'ambito delle loro 
capacita. La legge che preve-
de il dintto degli squatters 
pub essere sapientemente uti-
lizzata a questo fine. II pro
prieta rio non pub rientrare 
in possesso dal proprio im
mobile se non fornendo al 
magistrato prove sufficient! di 
voler finalmente adibire ad 
uso 1'abitazione. 

GU hippies hanno tratto 
frutto da questa esperienza 
collettiva del movimento po-
polare mglese nel corso degli 
anni. L'hanno adattata, se si 
vuole anche distorta, nelle lo
ro circostanze immediate Po
co vale nlevare U folklore, cri-
ticare le premesse « ideologi
che » o differenziali dai mo 
di pittoreschi in cui I'azione 
viene intentata dalla massa 

Trovati «Jimmy Breen» 

e un « Libro africano » 

Scoperti 
scritti 

inediti di 
Hemingway 
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(in osanif di scntti inediti di 

Krncst Hemingway — il primo 
drtlla sua morte — na permesso 
di scoprire 1'esistcnza di un ro-
man/o inedito, di diversi rac-
conti rd altro matenale inte
ressante. 

Fr.i i man<iscntti fiRura un ro-
maiwo inedito — Jimmy Breen 
~ str.tto ni-1 1927. un anno dopo 
il primo rnm.uuo di Hemingway 
11 sole SOTQP ancora. 

In una letters a Maxwell 
Perkins, il suo editore. He
mingway scrisse che si trattava 
di < una specie di Tom Jones 
modenio *. 

II libro racconta la storia di 
un ragazzo che si trasfensce da 
Chirario a Par gi assieme al 
padre rivolu/ionuno. 

Un'altra stopertrt e una storia 
ddl titolo Summer People. II 
profossor Young nticnc trattar-
si della prima stona di Nick 
Adams. 

Fid i poUerosi manoscntti al
cuni del quali erano stati sti-
pati in una stanzetta sul retro 
del bar <h Sloppy Joe a Key 
West in Florida ed altri in una 
cassetta di sicurezza di una 
banca di Cuba vi e un Libro 
africano. Un ma noscntto incom
plete di 850 pagine. Venne scrit
to fra il 1954 e il 1955 quando 
Hemingway era un ranger vo-
lonUrio a) piedi del Kiliman-
giaro nella riservs dl caccia 
del Mesai. 

II professor Young che A 
docente di mglese ed tutor* di 
Eme«t Htmngway: una neon-
$idiraiion* ha detto che uno 
dei repTtt pio entutiasmanti e 
una letters dello ecrittore 
Francis Scott Fitzgerald che 
indusse Hemingway a rivedere 
i prim! capitoli del suo ft aole 
«eriM atcdra. 

del giovani « ribelli» che que
sta societa ha eraeto dalla 
esplosione delle sue stesse 
contraddizioni. 

II problema di fondo rima-
ne quello deirappropriajuone 
dei diritti colletUvi da parte 
di una minoranxa sfruttatrt-
ce: la dranunaUca situazio-
ne degli alloggi lo ulustra me
glio di qualunque altra cose. 
Gli hippies in questo caso. so
no il clamoroso reagente chi-
mico che mette in luce il co
lore vero del tessuto sociale 
ui cui tutti not dobbiamo vi-
vera. Da questo punto di vi
sta sarebbe superfluo adden-
trarsi nell'analisi dei mezzi e 
dei fini di una congene giova
nile che brancola, si alia ri-
cerca di una coerenxa. per 
dir cos! « fllosofiea », ma che 
in ogni caso tiene oggettiva-
mente viva una carica dl pro-
testa validissima. 

Una lezione 
interessante 

L'attacco dl questi giorni, 
con tutta la pubblicita che 
sta attirandosi, e stato in-
dinzzato per la prima volta 
al cuore della grande pro
prieta immobiliare. cioe ai nu-
merosi uffici vuoti delle im
mense corporazioni che fan-
no il bello e cattivo tempo 
sui destini di un popolo in-
tero con un paio di cilre con-
trattate alia City. In questo 
senso. trascurando volutamen-
te i lati piii o meno scabro-
si deH'occupazione di Picca
dilly 144 (sesso, droga, Uber-
ta sfrenata, teppismo di gan
gs rival! scese in campo pro 
e contro gli hippies: a difesa 
gli cangeli del demonio* e 
per combatterli i cosiddetti 
«teste rapate») gli avveni
menti di questi giorni sono 
una interessante lezione, 

Se non altro dimostrano 
che rapatia. la rinuncia e la 
rassegnazione che l'establish-
ment e sempre lieto di iden-
tificare con la cgioveiitti per-
duta » di oggi quando questa 
va ai concert! «pop • o al 
immerge nella promlsculta e 
negli stupefacenti, ha un limi-
te. La barriera oltre la qua
le il distacco psicoiogico di-
venta rivolta concreta e data 
dall'ingiustizia basilare del si
stema. E sono sempre le vi
stoae contraddizioni di questo 
a far scattare la raolla del 
contrattacco. Una facdata 11-
berale che accords i diritti 
del « primo occupante » e una 
legge ferrea del profitto che 
nega questi diritti e rifluta 
la casa a chi ne ha bisogno 
sono il miglior invito alia 
azione per i «situazionisti» 
hippies: quelli clofa che »p-
profittano dei lati deboli della 
societa dei consumi per at-
taccare il tallone d'Achille e 
dar vita ad una happening 
che, sia pure al livello di sin
tomo. ha un preciso messag
gio sociale. 

Antonio Bronda 

Una proposta di 

mons. Baldastarri 

II Papa 
eletto 

dai 
vescovi ? 

L' arcivescovo dl Ravenna, 
Baldassarn. ha proposto che 
per il futuro il Papa sia eletto 
dal collegio dei vescovi anziche 
dai cardinal) come e sempre 
avvenuto sinora. 

II c nvoluzionano » suggeri-
mento e contenuto in una in
ter vista che monsignor Baldas-
sarri ha concesso al periodico 
bolognese * I) Regno » sul tema 
a I l'ordine del giorno — per I'll 
ottobre — del prossimo Sinodo, 
che formalmente riguarda i rap
porti tra il Papa e le Confe-
renze episi-opah nazionali nel 
governo della Chiesa cattolica. 
Secondo i'divivc»covo di Ra
venna l'ordine del giorno non 
formsce la chiave giusta per 
affrontare i problemi della t di-
rezione colle«iale » della Chiesa. 

Comunque. monsignor Baldas-
sarri avama una « proposta che 
non toeca proprio la teolofia. 
ma semmai. la pastorale >. <Ce-
mincismo mtanto con qualche 
atto pratico collegiate — dice 
il prelato — e cioe con Tele-
none del Papa: il Papa e elet
to da un collegio di nature ec
clesiastics, rispettabilissime e 
indubbiamente con molti me-
nti: m« attorno al Papa, con il 
Papa e sotto il Papa, c'e un 
collegio di estraiione divine. 
quello episcopale. Non seiabre-
rebbe piu opportuno cn« faeae 
il collegio episcopale ed eleg-
gere il Papa? >. 

L'obtesione maggiore contro 
queeto sistema « • quelle che 
i cardinal) rappreeeoteno in 
elettori quasi orifinari del Pa
pa. cioe clero e paaoln reaaa* 
DO». He, seceade Varcivesee-
vo d) Ravenna quests a n i l e 
•ehanto ana taaieae «eke nal 
caso dei canHaan 
nun c'e aeavwres, 


