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II sedicenne diventato assassino 

Un delitto per 
la minigonna? 

Di iwovo alia ribalta un case a sfoRdo sessuale • Le facili ettchette 
appiccicate a un adolescents dopo il suo geste - II vuoto organizzata che 
lo circondava prima • Educatori che diseducano e I'arte d'arrangiarsi 

La protesta degli hippies ha fatto emergere la Londra degli « slums* 

Fiandro Claudio Fantino, 
16 anni, assassino. Ha det-
to il prof. Pietro Conte, 
preside del hceo classico 
Augusto a Roma, nel cor-
to di una tavoia rotonda: 
< E' la mancanza di una 
formazione solida, sostan-
ziale, sul piano anche in-
tellettivo, perche i giovani 
credono di costruire la vi-
ta in questo roodo aempli-
cistico, ma in questo modo 
s«mplicistico si hanno le 
baraonde dell'Alitalia, del-
la Fiat, della Pirelli, ecce-
tera >. Don Luigi Bosticco, 
il parroco della Torretta: 
« Be', si pud capire. La fa-
miglia dira sempre che 
Claudio e un bravo ragaz-
io, che era intelligcnte, suo-
nava bene. La verita e 
un'altra: era un poveretto 
con un fondo anormale evi-
dente... Veniva spesso al-
l'oratorio. No, non era boy 
•cout. Era un disadattato 
che veniva qui a vedere i 
ragazzi che giocavano a pal-
lone o si esercitavano a 
gruppi alle cose dei boy 
•cout >. 

Ancora il prof. Pietro 
Conte: «La vita organizzata 
richiede 1'osservanza di prin-
cipii. Questo ragazzo a pa-
rer mio, senza il papa, edu-
cato in un ambiente fami* 
Hare un po' facile, non ha 
avuto principii. Questo e 
l'essenziale >. Ancora il par
roco: < In terza media e 
stato rimandato in matema-
tica. Io gli ho trovato una 
insegnante. E questa, dopo 
la prima lezione, mi telefo-
na: Ma chi mi ha manda
te? Questo ragazzo non sa 
nemmeno fare due piu due, 
altro cbe matematica! La 
professoressa voleva parla-
re ai genitori, ma Claudio 
in casa non aveva detto nien-
te. Continuava ad uscire di-
cendo che andava a lezio
ne, ma chissa come passa-
va il tempo...*. 

Bravi. Tre edttcarort, pro
fessoressa di matematica 
compresa, che per fortuna 
non rappresentano l'intiero 
schieramento di coloro che 
insegnano ai giovani, ma 
che tuttavia esistono, hanno 
dei "colleghi" dagli stessi 
orientamenti pedagogici, se-
minano in un modo e rac-
colgono in modo conseguen-
te. Spostiamo i riflettori 
dal voUo sgomento dell'ado-
lescente alle idee e alle 
azioni di questi adulti "re-
sponsabili". 11 preside sie-
de su una montagna di sal-
di principii, il piu intangi-
bile dei quali sembra esse-
re quello dell'ordme di fa-
scita memoria, da mantene-
re oggi come ieri con polso 
fermo (magari con la poli-
zia modemizzata, scudi di 
plastica, mitra e bombe a 
gas alia mano). Le "baraon-
de" della Pirelli e della 
Fiat non giovano alia sani-
ta morale della stirpe, che 
deve crescere non "sempli-
cisticamente" democratica e 
con la volonta di cambia-
re, ma inquadrata appunto 
in quell'ordine che prima 
piace al preside e poi ai pa
droni. 

Da questa impostazione, 
deriva logicamente l'etichet-
ta di N. N. — eancellata dal 
codice da qualche lustro — 
da appiccicare al ragazzo 
come dimostrazione di infe-
riorita. Senza padre, nuindi 
illegittimo, quindi anorma
le. E la madre? Ragazza-
madre, quindi poco seria, 
quindi t»mbiente familiare 
« un po" facile », cioe cor-
rotto. Non conta nulla che 
una donna abbia arrancato 
tutta una vita, sgobbando 
in fabbrica, per bastare a 
se stessa e a suo figlio. Ne 
•orge, in una mentalita sif-
fatta, il barlume che l'as-
•enza del padre dovrebbe, 
in una societa civile, esse-
re compensata consapevol-
mente dalla scuola stessa. 
Ma se un ruolo di intcgra-
lione della famiglia e ehie-
dere troppo alia decrepita 
istituzione esistente, alme-
no il nozionismo verra ero-
gato a piene mani. No, 
nemmeno quello. La prof. 
di matematica sembra pre-
tendere la presenza di un 
Einstein alle sue ripetizio-
ni e allontana il ragazzo, 
rimandato in terza media 
$olo in quella materia, sen
za avvertire la famiglia. 

Lui passa il tempo chis
sa come — i suoi credono 
ehe si prepari all'esame — 
e chissa dove. In parte al-
l'oratorio. E il parroco, 
adesso, dichiara candida-
meiUe che era una pecorel-
la smarrita incapace di in-
serirsi nel gruppo dei boy 
scout. Un anormale? Un di
sadattato? Un idiota? Trop
po comoda anche questa 
et ichetu, appiccicata dopo 
un delitto; e soprattutto 
eolpavole da parte di un 
•atolto con una «mission* » 
da compiere • In grado di 
totarvenira prima, per in 
4ividuar* • riaolvaro 1* 1 
t — d o t f dovUnti. I 

Claudio Fiandro Fantino il 
sedicenne assassino. 

Gianna Bo, la professor**** 
uccisa In treno 

Siamo insomma in pre
senza di un'ennesima, dolo
rosa prova del vuoto (que
sto si < organizzato ») in 
cui la societa civile lascia 
i ragazzi nell'eta piu delica-
ta, variabile da caso a ca-
so, cbe si chiama appunto 
adolescenza. Si devono « ar-
rangiare > gli adolescenti, 
si devono < arrangiare * le 
famiglie. 11 colpo di un at-
to fuori norma lascia al-
1'improvviso tutti sbigottiti: 
piangono gli stessi colpevo-
li, piangono i parenti di vit-
time « per caso », piangono 
padri e madri lasciati soli, 
in un ambiente contraddit-
torio e facile alle evasioni 
incontrollate dei figli, a tap-
pare le falle di ogni tipo, 
di soldi, di tempo, di « prin
cipii » (quelli veri), di af-
fetto, di cultura. 

Ci siamo indignati per 
questa realta un mese fa, 
quando scoppid il caso di 
Maria Teresa Novara. Nel 
frattempo, l'argomento e 
tomato di dolorosa attuali
ta con la violenza compiu-
ta da un giovane della cam-
pagna vicino a Bergamo 
contro una ragazzina e , 
adesso, con I'omicidio in 
treno. Che la stessa vittima 
fosse un'insegnante. in que-
st'ultimo caso, potrebbe sem-
brare addiritlura un si mho-
lico richiamo alia qucstione 
di fondo (non e'e stato for-
se chi ha detto. per Io 
sehiaffo che ha scatonato la 
violenza: una professoressa 
ha perso 1'uKima occasione 

di dare una lezione vera 
a un giovane?). 

| « Delitto della minigon-
i na >. e stato definito e cla-

morosamente, dettagliata-
mente mgigantito. Di nuo-
vo, ci si occupa dei guai dei 
ragazzi soltanto se circoscrit-
ti al sesso. Polemicamente 
e bene ricordare, ancora 
una volta, che soltanto I'U-
nitd ha raccontato venerdi 
la storia di un bimbo di 
died anni che a Milano ac-
cudiva a tre fratelli, di 
quattro e due anni, 1'ultimo 
di sei mesi, mentre i ge
nitori lavoravano in fab
brica. Ha dato la pappa al 
piu piccolo e dopo mezz'ora 
Iha trovato morto, soffoca-
to dal cibo dato da mani 
amorose ma inesperte. Nes-
sun giornale ha fiatato su 
questa tragedia ne ha illu-
minato le colpe collettive. 

Ma la minigonna fa scan-
dalo, e messa sotto accusa, 
e misurata al millimetro: ha 
scatenato la furia omicida? 
Ci si chiede. Si dimentica 
che per un sedicenne del 
giorno d'oggi Mary Quant, 
ammesso che sia ancora 
conosciuto il suo nome, puo 
apparire un'antenata- I ra
gazzi hanno visto minigon-
ne da quando hanno impa-
rato a far caso alle donne 
(una ragazza intelligente, 
alia stessa tavoia rotonda 
dove il preside ha pontifica-
to, si e detta certa che un 
miniabito potrebbe turbare 
un quarantenne, ma non un 
giovane). Non e 1'esteriori-
ta di una moda corrispon-
dente a una maggiore li
berty (termine diverso da 
libertinaggio, sia ben chiaro) 
femminile che fa perdere 
loro la testa. E non e nep-
pure il sangue-sesso dei fu-
metti, che ha fatto scrive-
re a Flora Antonioni, sul 
Tempo, parole in corsivo 
grondanti nudi, glutei, por-
cili e anti-vita. Tanto e ve-
ro che vi sono psicologi che 
spiegano come quelle let-
ture possano togliere, anzi-
che dare aggressivita. (In 
Danimarca ai e addirittura 
arrivati, in base a questa 
tesi, a legalizzare la porno-
grafia per sdrammatizzare 
il sesso; con la conseguen-
za — dicono —- di una ca-
duta in verticale dei delit-
ti sessuali e del numero 
dei divorzi). 

Questi sono tutti motivi 
marginali, portati ad arte 
in primo piano per eludere 
il discorso di fondo: come 
i ragazzi affrontano i pro-
blemi e le scelte della loro 
eta, dal sesso alia cultura, 
dalla morale al lavoro, dal
le amicizie all'amore, dalla 
politica alia religione. E qua
li contraddizioni trovano nel-
la societa (il sesso in com-
mercio e gli ideali sotto in-
chiesta, per esempio). E 
quali guide incontrano (il 
preside di Roma?). E qua
le prevenzione reale viene 
attuata (dire dopo; e un 
anormale?), perche prima i 
ancora di diventare adulto 
Fiandro Claudio e tanti al-
tri come lui non debbano ! 
portare sulle spalle l'intol-
lerahile fardello di una col-
pa e di una vittima. 

milione di senzatetto e quattro milioni di persone che vhrono ancora negli «slums» della prima era indusfriale ottocenlesca 

LONDRA — Un giovano Irasportato di poso da duo poliziotti durante I'operaziono compiuta • • mm i , L u n u n H — u n giovono irosporiiTO at p»so a * our iranzioiii auranic i operaziono ( 
LUISS I V I e l o g r i n i contra docino di hippies cho avovono occupato un odificio al numero 144 di Piccadilly 

Contestato dalla giuria dopo tre giorni di dibattito assembleare 

CHIANCIANO SENZA PREMIO 
L'istituzione resta ma si trasforma in una occasione di incontro culturale per discutere e socializzare i fatti della cul
tura — II prossimo anno non %\ discutera piu di singoli libri ma sui «temi» emersi dalla realta del paese 

Nottro lervizio 
CHIANCIANO. 27. 

Dopo tre giorni di tntenso e 
vano dibattito, il Premio Chian-
ciano 1969 c giunto aiia decisio-
ne di non asseflnare i premi 
previsti. La rtccisione e in armo-
nia con la volonta cmersa dal 
dibattito assembleare di conte-
stare il 4 Premio » come istitu
zione tradizionalc e di proporre 
invece il premio come occasio
ns di latnf' ci>i*"ra'e. di vpri. 
flea e di socialuzazione della 
cultura. I-e preme«!se di questa 
decisione sono nella impostazio
ne che gia l'anno seorso si era 
avuta a Chianciano con I'aper-
tura spregiudicata del dibattito 
al pubbbco (intellettuiili. studrn-
ti ospitati ed in un certo senso 
provocati da qui lla giuria), che 
gia allora aveva partecipato at 
tivamente alia selezione dei li
bri, nno a condizionare la scel-
ta di uno ecceiionale come 
cCant'anni di »olitudine> di 
Marquez. 

Queat'anno fratio al comitate 
nromotor* (il •indaco. l'aaua-
aoro alia P.I. in prima linea) 
•i 4 avuta una pin Urga parta-
cipaxiOfM di invitati al dibattito 
(eritici tottarari. linguiati, aaeio> 
I04L nfjcmwtiati. t*ni4inl asv 

tropologj, registi, sindacalisti, 
giornabsti, editori. professori e 
studenti) e. in piu vi e stata la 
stessa presenza dei 21 autori 
delle opere proposte alia di-
scussione dalla giuna. t pre-
me ri leva re subito come il di
battito, dopo le prime incertez-
ze di avvio, sia andato gradual 
mente trasformandosi in un ve-
ro e proprio c convegno di 
studi ». 

Le occasioni del discorso col-
Inttivn critiria-nnhhtico, *0W> sta
te di volta in volta 1 libri pre-
spntati dai rispettivi autori: ma 
ogni libro ha dato quasi sem
pre i) pretesto per un discorso 
largamente articolato sulla no
stra costruzione culturale. 

Forse. un certo scompenso e'e 
stato fra il momento del dibatti
to risen a to alia letteratura 
(narrativa e poesia) e quello in
vece dedicato alia saggistica 
Ma h cid che ogfi si nacontra 
nella nostra produiiono cultu
rale: la oggettiva aituaziona di 
ensi della lettaratura 0 la di-
veru inddenta (di ftduda, di 
atteu di proposte) cho, ancba 
per qualla crisi. aaauma aampra 
piu la laggiatica. 

Ad ogni modo. la giuria eon 
la indication* Unrtata a la par* 
ta iBaTatiWlt aajla af*M (Sato 

sei di narrativa e di poesia e 
per quest'ultim? flgurava solo 
* Kcco 'a morte i di Albino 
Kierro!) ha ndotto anche per 
sua ini7iatna il discorso sulla 
letteratura e cos! mostrato di 
volere pnvilegiare se non di 
spostare il dibattito sulla saggi-
stica presente con 15 operc. 
Forse il limite era nel bando 
stesso di quest'anno che preclu-
deva, rispetto alio seorso anno, 
la possibility di ultenori indica-
V i n n t f\f\ n t f i f n A**e*\'\ j m n t o r i s i 

dibattito. 
Ma queste r:serve sono di po

co conto, se si pensa alio svi-
luppo e ai nsultati, altamente 
positivi, cui esso ha porta to nel-
1'analisi e nella venflca dei pro
blem) e degli indinzzi generali 
della cultura italiana e della sua 
organizzazione. t II dibattito ha 
confermato la possibility di rin-
novamento tot ale dei criteri che 
flnora hanno guidato la organjz-
zazione della nostra cultura, 
preflgurando forma nuove. auto
some nei confronti dell'indu-
•tria culturale >. 

Per questo il premio ha con
testato se stesao «d ha pro-
potto la formation* di una spe
cie di istitutioM cultural* par-
manaota. taaa non tanto al can* 
oarao ajuanta lairaoa afla rietrca 

dei temi che in essa possono af-
florare. 

Tra 1 libri ehe hanno offerto 
maggion spunti figuravano per 
la narrativa « Verbale d'amore » 
di Alcide t'avolini. < L'uovo al 
cianuro > di Pirro Chiara, < Oro 
f?enesi» di Alfonso Vinci", per 
la saggistica < Storia politica 
della grande guerra 1915-18» 
di Piero Molograni, «Tradizio-
ne e rivoluzione nella letteratu
ra russa > di Vittorio Strada, 
' v,e\\t>rt-r\\c, riformatnre» Hi 
Franco Ventun, * Utopia e pro-
spettiva di Cliorgio Lukacs » di 
Tito Perlmi. «L»kacs e Korsch* 
di Giuseppe Vacca. «II citta-
dino e la giustizia » di Franco 
l^onardi, c La ragione nasco-
sta > di Sergio Moravia. Alia 
discussione hanno dato partico-
lare contnbuto fra gli invitati 
il linguista Rosiello, il niosofo 
Pietro Rossi, il sociologo Mario 
Spinella. i) smdacalista Levrie-
ro; fra gli autori Giuseppe Vac
ca, Sergio Moravia, Tito Peril-
ni, Franco Leonard!; dalla giu
ria Giuseppe Petronio, Alberto 
Cireaa, Franco Ferrarotti. Fran
co Fornari, Michel* Rafo. Tullio 
Seppilli. Bruno Torri, Ceaar* Za-
TatSni. 

U dadako* dl mm 
n l jnaai a n * m fatt* 

tivo: si {• \oluto seppellire final-
tnfnte 1'istituto dei « prrnn » ma 
nello stesso momento lo si vuo-
le far risorgore in funyione com-
pletarnente diversa, come assem-
blea aperta e tesa a venflcare 
c a sncia)i77arc 1 ffltti culturali. 
Intanto non faro piu degli eventi 
culturali rpisodi di competizionc 
tra git scntton. ma fame mo
mento attivn di parted pa zione 
al processo culturale in atto nel 
paese. In questo senso si pro-
nnrtf di lavoraro ner l'nvvenirf> 
il gruppo di lavoro permanente 
di Chianciano. Per il nuovo 
anno non si discuterA perci6 
tanto di libri quanto invece dei 
temi culturali cbe sono emersi 
0 cmergeranno dalla realta del 
paese: fra 1 temi indica ti dal 
gruppo come suscettibili di es-
sere ripresi e svolti in un prov 
simo convegno figurano intanto: 
«Scienza c potere >, c Dibat
tito ideologico e pratica socia-
le », c Ruolo e condizionamento 
tociale dello scrittore». 

In questo modo il Chianciano 
si propone di rapportara la 
cultura alia concretetta dalla 
situation* sociale. La deebnona 
dalla giuria « stata fatto pro-
pria daU'asaemblaa. 

Armando U Torr* 

Di! M«tr« corrispoadeate 
LONDRA. settembr* 

John Mofdt ha 26 anni. una 
corona di capelli e una bar-
ba da apostolo. logori jeans e 
canottiera blu da manovale. 
una laurea in sociologia a 
Cambridge, la risposta pronta 
e arguta, Pintegrita teorica 
dell'idealista e dei ribelle pu-
ro. Per gli hippies di Londra 
e noto come < il dottor John ». 
II suo nome flgura fra i fon-
datori dell'ormai famosa •Lon
don Street Commune*. Rifug-
ge da ogni pubblicita persona-
le e dice di averne ricevuU 
fin troppa durante 1'occupa-
zione del numero 144 di Pic
cadilly, di cui egli e stato il 
principale animatore. La cam-
pagna contro la grande pro
priety edilizia e nata da un 
nucleo ristretto di giovani co
me lui. L'origine intellettuale 
affida loro il ruolo di < poli-
tici» del movimento. Ma pro
prio per questa caratteristica 
di c dirigenti natural) > essi 
cercano di schivare ogni for
ma di divismo. II rifiuto del 
meccanismo di sfruttamento e 
dei posticci < valori » libera-
li della societa del capitale. 
li trova pronti all'azione, 

La filosotia hippy della non 
violenza li convince non alia 
rassegnazione. ma all'inter-
vento. E' la lotta che li inte-
ressa. non la passivita e la 
fuga di fronte al « male ». La 
contestazioiie, secondo la tat-
tica c situazionista >, avviene 
nelle forme capillari e occa
sional ch« si rendono di volta 
in volta possibili. 

II dioembre seorso, John e 
un gruppo di suoi amici si so
no vestiti con l'abito rosso di 
Santa Claus (Babbo Natale), 
hanno invaso un grande ma-
gazzino londincse e si sono 
messi a distribute gratis i 
giocattoli che capitavano lo
ro a portata di mano. Decine 
di bambini sono andati a casa 
felici. II manager si e messo 
le mani nei capelli. Una tro-
vata pubblicitaria come quella 
di Babbo Natale, che la gran
de impresa commerciale usa 
attentamente per accrescere 
le vendite, si era trasformata, 
quella volta, in un'autentica 
beneficiata per l'acquirente. 
John e i suoi compagni han
no ora alzato il tiro. Puntano 
sulla mobilitazione di massa 
degli hippies e mirann decisi 
all'impero delle grosse corpo-
razioni finanziarie. Sono loro 
che, con l'invasione degli 
c squatters-hippies », sono in 
questi giorni a smascherare Io 
scandalo delle case e degli 
uffici che la legge del profitto 
tiene inutilizzati mentre mi
lioni di persone in Inghilterra 
non hanno una dimora. 

Decreti 
medioevali 

Anche Denise Halloran, ven-
tenne, studentessa della «Lon-
don School of Economics», 
una crocchia corvina sulla 
fronte alta, pantaloni di vel-
luto e casacca, e stata molto 
occupata a « spiegare » l mo
tivi della rivolta degli hip 
pies a un uditorio diffidente, 
provocatorio e ostile. Con quel 
suo fare suasivo e dotata di 
una note vole capacita dialetti-
ca, Denise e andata in tribu-
nale a rappresentare gli hip
pies di Endell Street nel loro 
fallito tentativo di farsi la 
propria ragione davanti alia 
legge. I ragazzi avevano scru-
polosamente studiato le dispo-
aizioni vigenti, erano risaliti 
fino alle guarentigie e ai de
creti medioevali che formal-
mente sanciscono il diritto del-
l'individuo su una proprieta 
abbandonata. 

A una lettura intelligente dei 
testi, era sembra to loro di es-
sere dalla parte della giusti
zia. Ma. si sa. la legge is fat-
la per essere interpretata, E 
rielle circostanze, il giudice ha 
solennemente dichiarato che 
c tipi come loro non potevano 
sperare di farsi ascoltare, la 

proprieta e proprieta >. Ne si 
puo pretendere di impossessar-
sene per mettere su una < co-
munita >, erigcre una c re-
pubblica > indipendente e per-
mettersi una liberta che il 
c cittadino comune » che ri-
spetta le consuetudini, paga le 
tasse e lavora otto ore al 
giorno non si sognerebhe mai 
di rivendicare. 

Cos) si e dato il via all'ln-
curttone della polizia contro la 
< comune > di Endell Strati al
ia du* dal mattlno di fiovadi 
scorao. Guarda oaao i giorn* 
litti. 1 rotOHwportan, la tala-
vition* arano tutti U a gotkr-
al le tnttacoto d*lla Lagg*. 
d4U'<JrdtoTV daUa atorai* 

che nentravano in po^se^so 
della vecchia scuola. un edi-
ficio ottocentesco di sapore 
carcerano. di cui fino allora 
nessuno. per decenni. si era 
piu interessato. 

L'operazione anti-hippies e 
stata come sempre condotta 
con grande maestria dalle au-
torita. Si e prima lasciato che 
il bubbone scoppiasse e avess* 
pieno sfogo. La stampa e la 
TV hanno dato una eco in-
consueta all'episodio. sottoli-
neando gli aspetti pittoreschi 
ed eterodossi di un certo corn-
portamento giovanile. L'inte-
ressato scalpore su alcuni de
menti prurienti (esagerati ol-
tre ogni propoizione) era tan
to piu grande nella misura in 
cui tendeva a copnre il reale 
problema denunciato dallo 
scatto ribelle degli hippies: la 
crisi degli alloggi. i senzatet
to, la speculazione edilizia. Lo 
scopo della manovra era quel
lo di suscitare il < consenso » 
del consumatore di notizie. 
deU'uomo della strada. contro 
un fenomeno abnorme, una 
presunta manifestazione di 
teppismo, « una indebita pre-
tesa anarchica che la societa 
per bene non pud lasciare im-
punita 9. 

La congiura 
del silenzio 

L'obiettivo dell'autorita e 
stato facilmente raggiunto nel
la sua prima parte. Gli hip
pies sono stati cacciati da En
dell Street, inseguiti. arre-
stati e trascinati dinanzi alia 
Corte mentre la solita folia 
applaudiva 1'efrlcienza degli 
agenti: «Dategliele sode», 
«Tagliategli i capelli », « Fa-
teli lavoraret. E' stata? 
voltata una pagina. Ma il ca-
pitolo e tutt'altro che chiuso. 
Le occupazlonl probabilmente 
riprenderanno quanto prima. 

Avevo incontrato Denise al 
numero 144 di Piccadilly. la 
settimana passata. poche ore 
prima dell'irruzione degli 
agenti nei locali. mentre lei 
stava trascrivendo a macchi-
na 1'ultimo bollettino stam

ps. quello a cui la violenta 
interruzione dei poliziotti ha 
impedito di essere diffuso. Gli 
hippies hanno subito un paio 
di rovesci. Ma non sono an
cora sconfltti. II lavoro di De
nise. John e altri continua. La 
organizzazione migliora. Cer-
ti errori ovvii sono stati iden-
tificati. Per la loro autodife-
sa gli hippies si erano provvi-
soriamente alleati con gli 
«angeli del demonio». una 
banda di giovinastri che fan 
no mostra di prestanza fisica 
e di maniere aggressive. Ma 
le € teste rapate >, una gang 
rivale che e nemica giurata 
degli « angeli ». era scesa in 
campo con tutta la forza 
distruttiva di cui era capace. 
Ne era venuto fuori uno scon-
tro disordinato. senza ragio
ne. fra gli < angeli » (protettn 
ri degli hippies) vestiti di blu 
sotti di pelle nera e le « te 
ste » (rappresentanti della rea 
zione qualunquista) sobria 
mente abbigliati in abiti bor-
gbesi. E* a questo punto cbe 
la polizia e intervenuta e con 
la scusa di separare 1 conten-
denti, ha messo fine a Picca
dilly numero 144. Pni o meno 
la stessa cosa e avvenuta a 
Endell Street. Ma la protesta 
sociale di cui gli hippies, pur 
con tanti sbandamenti, si so
no fatti portatori rimane. E' 
fin troppo agevole per la coa-
lizione di poteri dell'establish
ment (la polizia, i tribunali, il 
governo, la stampa e l'c opi 
nione pubblica », che la stam
pa puo plasmare a suo pia-
cimento) far passare gli hip
pies come < teppisti e incivi-
li > da trattare senza pieta. 

Quel che si tonta dj mettere 
in disparte c comunque il 
contenuto effettivo della loro 
protesta. K qui il gioco non c 
cosi facile. Perche non v'6 
dubbio che la levata di scudi 
degli hippies (per la prima 
volta passati dalla remissivi-
ta all'attacco) e servita a get-
tare ancora una volta piena 
luce sulla questione della ca
sa in Inghilterra, un proble
ma che tutte le formulaziom 

edulcorate sulla cosiddetta so
cieta del benessere non ne 
scono a nascondere. Una que 
stione, inoltre. che sta come 
una pietra al collo di qua 
lunque governo, conservatore 
0 socialdamocratico. cho ab
bia voluto accreditor* un suo 
positive intorvanto nal tettor* 
duranta gli ultimi vant'anni. 

U varHa a cha l'induatria 
prlTato domina il maroato * 
Io MtHlitftM flno MI fondo. 
MOB e'4 tatorv**to ttotoia cho 

tenga. 1 termini ultimi della 
part.ta sono dettati dalla pn» 
prieta pnvata. Ora in Inghil
terra gli alloggi e I'arritto ô 
no punti dolenti di una societa 
che pure si considera * matu 
ra » ed evoluta. 

E' solo attraverso la con
giura del silenzio dei grandi 
organi d'informazione. i lanci 
pubblicitari delle societa assi-
curatrici ed edilizie, la co-
stante reoressione di ogni vo
ce discorde. che si pud crea-
re un falso senso di sicurezza 
e l'impressione superficiale 
(cosi cara ai frettolosi ammi-
ratori dello * Stato assisten-
ziale s. labunsta) secondo cui 
si vivrebbe in una t democra-
zia di proprietari di casa >: 
ogni inglese ha la sua casa. e 
questa e il suo castello. Ma 
dove mettiamo allora il milio-
ne di senzatetto? Come spie-
ghiamo i 4 milioni e oltre che 
tuttora vivono negli slums del
la prima era industrial otto-
centesca? Come si puo ri usci
re a far dimenticare il fatto 
che il tenere tanti uffici • 
appartamenti sfitti nel cen
tra di Londra serve esclusiva-
mente a creare una * care-
stia > artificiale e quindi a 
spingere in alto il prezzo de
gli alloggi dispombili? Que
sta. come sanno tutti, c par
te di una politica deliberata 
messa in atto dalle grandi 
corporazioni edilizie. II «cit
tadino comune > pud anche — 
se vuole — prendere le di-
stanze dagli hippies, non con-
dividerne il modo di vita. Ma 
il problema che questi hanno 
denunciato e reale e non pud 
essere ignorato. 

Antonio Bronda 
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VITTORINI 
LB CITTA 
DKL MONDO 
«Le prime cento pagine del libro 
lasciato inedito da Vittorini sono 
tra le piu belle della letteratura dal 
dopogucrra* (Geno Parnpaloni). 

BRalCHT 
Turandot e Atti unici 
Un capitolo inedito della 
drammaturgia brechtiana. 

CORTAZAR 
II gloco del mondo di una 
« grncrazione pcrduta »in una 
Farigi labirintica. 

INVIDIA • 
ITRBQRASSONI 
Due romanzi di Jurij OleSs: un 
narratorc russo degli anni '20 t i t 
grazia fantastica e graffiante 
umorismo. 

11 libro a venire 
Tra immaginario e reale, le lettur* 
di Maurice Blanchot: Proust, 
Musil, Artaud, Beckett, Borges, cog 

mStrumtnti eritici p » 
Le tendenze della critics lettertria 
americana, con scritti di N. Fry*, 
I. A. Richards ecc, 

OUIDA a\LLA 
FORMAZIONB 
D IUNA 
BIBLIOTBCA 
pubblica e privata. Un catalogo pat 
roricntamento di ogni categoria 
di lettori. I libri che contain 
in ogni materia. 
Uno strumento unico. 

P I V S N I R 
L'ARCHITBT-
TURA MODBRN A 
BILDBSION 
L'arredamento e le arti applicat*, 
da Morris alia Bauhaus. 

La vita e Topers, nella biogrtfia 
critics di R. Penrose. Introduxioa* 
di G. C. Argsn, 116 illustrszioni. 

L'evoluzione politic* degli Studenti 
amtneani dopo Berkeley in una 
rices documentazione. 

LdpoliticstpemielU riwimhm 
cubend loio-io^l 
diMicbefGut 
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