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Un debito da saldare 

Lavoro, studio 
e tempo perso 
II significato della rivendicaiionc dtgli 
opera! del la FIAT per la valoriziailone 
cultorale 1 Iniziato I'eiame dalle pro
poste di legge sui lavoratori-ttudenti 

E' sufficlente la parte del-
la piattaforma rivendicatlva 
dei lavoratori della FIAT che 
riguarda 11 riconosclmento 
delle quallfiche, 11 dirltto del-
I'operalo ad una maggiore 
valorizzazlone culturale attra-
verso corsi autogestltl, a sot-
tolineare 1'estrema attualita 
Ui un rinnovamento radicale 
dei rapportl fra scuola e pro-
duzlone e di una conseguente 
trasformazione delle struttu-
re, dei contenuti e dei me-
todi della scuola stessa. 

Oggi, come ieri, 1'operaio, 
per arricchire la sua istru-
zione e formazione professio-
nale. e costretto ad arran-
giarsi da solo; a sopportare, 
oltre la fatica del lavoro, 
anche quella non meno pe-
sante dello studio, che rara-
mente gli viene riconosciuto 
sul posto di lavoro; a pagare 
spesso somme elevatissime 
per le lezioni, svolte talora 
da insegnanti incapaci o re-
nitenti ad adeguare i pro-
grammi alia maturita e al-
l'esperienza dei loro alllevi. 

Sono, queste, considerazio-
ni gia note e ripetute. Meno 
nota e invece l'entlta della 
decimazione che durante lo 
anno e agli scrutini e agli 
esami si verifica fra i lavo-
ratori-studenti, delle scuole 
sia pubbliche sia private: de
cimazione che rappresenta un 
innalcolabile spreco di dena-
ro, di tempo e di energie, 
interamente addossato al la-
voratore, e un indice della 
mifiura in cui nella nostra 
societa 11 diritto costituzio-
uale alio studio e disatteso e 
calpestato. 

Abbiamo sottomano le sta-
tistiche per l'anno scolasti-
co 1969-'70 — purtroppo in
complete — di Milano e To
rino, dove i lavoratori-stu-
denti sono phi numerosi 
(circa 120.000). Impressio-
nanti sono le percentuali de-
gli studenti respinti e so-
prattutto di quelli costretti 
per le piu diverse intuibili 
ragioni a ritirarsi durante lo 
anno scolastico. 

Cominciamo dalla scuola me
dia dell'obbligo. Secondo il mi-
nistero del Lavoro possiedono 
la sola licenza elementare il 
579'<> dei giovani e circa 1'80% 
degli adulti tra i 21 e i 41 
anni. Di qui la fame di stu
dio dei giovani lavoratori. 
Per essi, solo in piccola par
te a Milano ha provveduto 
il Comune e a Torino lo 
Stato con l'istituzione di scuo
le medie serali. Molti devo-
no ancora ricorrere a scuole 
private, con tariffe di circa 
200.000 lire annue. 

A Milano gli studenti che 
si sono ritirati durante l'an
no dalle scuole medie infe-
rlori civiche legalmente rico-
nosciute sono stati 602 su 
2.182 iscritti (27°b); e dalle 
scuole e corsi di preparazio-
ne alia licenza di scuola me
dia autorizzati 525 su 1.842 
<28,20/o). Nei due tipi di scuo
le, poi. i respinti nella pri
ma sessione (mancano i ri-
sultati della seconda sessio
ne) sono stati, rispetto agli 
scrutjnati. ancora 181 (11,4%) 
e 99 (7%). 

A Torino e provincia nel-
le medie serali statali, su un 
totale di 1.665 iscritti si so
no persi durante l'anno 430 
studenti (25.8»'o); aggiungen-
do i respinti & giugno si ar-
riva a 567 unit* (34%). In 
alcune scuole, come la «Chia-
ra», la «Manzoni» di To
rino e la «Canonica» di 
Moncalieri tali duplici per
centuali raggiungono punte 
rispettivamente del 44,5%, 
52°'o, 54,8'bedel 55,4%, 53fiTe, 
74.5«i. 

Piii severe ancora sono, a 

Seomparsi mentre 

cercavano r«Eldorado» 

Spedizione 
per ritrovare 

tre esploratori 
nel Peru 

LIMA, 16 maggio 
v L'esercito peruviano ha 
deciso di organizzare una 
spedizione che tentera di 
ritrovare due francesi e un 
americano, seomparsi nel
la foresta del vMadre de 
dios» dal 30 agosto dello 
scorso anno. 
' Serge Debru, etnologo 
di Parigi, Deraud Puel, 
esploratore parigino e Bob 
Nichols, giomalista ameri
cano, sono seomparsi men-
tre tentavano di localizza-
re importanti rovine ar-
cheologiche, di entrare in 
contatto con una tribii di 
indios che non hanno mai 
avuto contatti con la civil-
ta, e di ritrovare la leg-
gendaria citta precolom-
biana dl «Paititi» nella 
quale sarebbero nascosti 
enormi tesori e che sareb-
be in realta l'« Eldorado » 
di cui parlano le cronache 
del conquistatori spagnoli. 

La spedizione potrk con-
tare sulla collaborazione di 
Elvin Berg, allevatore dl 
bestiame di origine Ameri
cana che parla corrente-
mente i dlaletti del)?.due 
tribii della regione: i 
«Campas» e i «Machi-
guengas ». 

1 Milano, le falcidle nei corsi 
civicl che non rientrano nel 
normale ordinamento scola
stico, come quelli di contabi-
lita e pratica commerciale, 
di llngue straniere, di steno-
dattilografia, di indirlzzo pro-
fesslonale industriale e di in-
dirizzo artistico. Le percen
tuali dell'abbandono durante 
l'anno ammontano rispettiva
mente al: 42,6 '̂r, 50%, 38°b, 
29,4%, 30,8°/o. Sulla base del
la somma dei ritirati e dei 
respinti alia prima sessione 
la percentuale globale della 
mortality scolastica e la se-
guente: 44%, 55,9%, 45%, 31%, 
35,8%. Uno dei motivi fonda-
mentali della maggiore fuga 
da tall corsi e evidentemen-
te la consapevolezza che i 
titoli rilasciativi sono ancor 
meno validi di quelli tradi-
zionali e non offrono alcun 
sbocco alia prosecuzlone de
gli studi. 

Negli istituti serali di i-
struzlone secondaria supe-
riore l'abbandono degli stu
di durante, l'anno scolastico 
e inferiore in quelli a gestio-
ne privata, perche la clauso-
la iugulatoria che comunque 
le elevatissime tasse annua-
11 devono essere pagate in-
teramente anche in caso di 
rinuncia, spingono il lavora-
tore-studente a reslstere fino 
alia fine. Nella provincia di 
Milano, nelle scuole seconda
r e private i ritirati sono am-
montati solo al 7,2% contro 
il 12,3% nelle statali. 

Di Torino disponiamo solo 
dei dati delle scuole secon
dare serali statali. I lavora
tori studenti che hanno inter-
rotto gli studi durante 1'anno 
ammontano al 16 per cento 
negli istituti tecnici e al 14,5 
per cento nei professional!, 
con punte del 30 per cento 
all'ITl «Pinin Farina» e del 
26 per cento al professional 
« Plana ». 

Tranne l'art. 10 dello Statu-
to dei lavoratori, limitato a 
poche e insufflcienti agevola-
zioni, nessun prowedimento 
legislativo tutela e aiuta i la
voratori studenti nella loro 
fatica e nel loro orientamen-
to. Pert il loro movimento 
cresce, e si manifesta anche 
nelle numerose e vivaclssime 
assemblee in molte citta, spe
cie dopo le lotte dell'autunno 
1969, che gia hanno portato 
a nuove conquiste in vari con-
tratti nazionali e aziendali. 

Sotto la spinta di questo 
movimento un comitato ri-
stretto delle commissioni del
la P.I. e del Lavoro della Ca
mera dei deputati ha final-
mente iniziato l'esame della 
proposta di legge sui lavora
tori studenti. del PCI e del 
PSIUP, insieme ad altre due 
proposte di deputati demo-
crlstiani e liberal!. Ma occor-
re che i lavoratori studenti 
e le forze politiche e sinda-
cali vigilino afftnche Titer par-
lamentare non si paralizzi di 
fronte alle solite pretese dif-
ficolta di copertura flnanzia-
ria. 

I lavoratori studenti non 
possono piii accontentarsi di 
tante belle frasi sui loro sa-
crifici, come quelle contenu-
te nel « Rapporto sulla situa-
zione sociale del Paese» del 
CNEL o nelle «Proposte per 
il nuovo piano della scuola» 
del ministro della P.I., dove 
con eleganti eufemismi si di-
scetta sulle ituscite prematu
re », sulla «interruzione preco-
ce della scuola», sulla «moI-
teplicita di vie all'istruzione e 
all' educazione permanentes, 
sul «recupero degli esclusin, 
sulla cdiffustone degli studi 
a tempo parziale », su proget-
tati «corsi serali per corri-
spondenza, eventualmente in-
tegrati dairimpiego di oppor
tune tecnologie didatticbe P. 
Non e piii sufficiente ricono-
scere in aulici document! — 
magari con un pizzico di au-
tocritica — che il problema 
della « seconda via all'istru
zione... assume particolare ri-
levanza nel nostro Paese in 
quanto, mentre da un lato ac-
quista peso crescente la spin
ta verso la promozione socia
le dei giovani che sono rima-
stl esclusi dagli studi, dall'al-
tro il nostro sistema scolasti
co non e in grado di prov-
vedere minimamente a ta
le esigenza* (rapporto del 
CNEL); oppure che «finora 
il sistema formativo italiano 
si e occupato, in maniera pre-
valente (anche se non esclu-
siva), dei giovani provenien-
ti dai ceti e dagli ambienti 
sociali ed economici piu fa-
voriti. Cosi facendo esso ha 
finito, ov\iamente, per accu-
mulare un debito nei confron-
ti delle classi adulte gia in-
serite nelle attivita produttive 
tanto piu grande quando si 
pensa che tali classi hanno 
sostenuto il peso finanziario 
della espansione del sistema 
scolastico» (Proposte per :I 
piano della scuola). 

Urgono prowedimenli con-
creti. decisivi e immediati, che 
Saldino questo immenso de
bito: innanzitutto la riduzio-
ne deH'orario di lavoro a pa-
rita di salario. il riconosci-
mento dei titoli e delle qua-
lifiche, la gratuita dello stu
dio, il rinnovamento dei me-
todi e dei programmi, neila 
prospettiva di una scomparsa 
definitiva del fenomeno ab-
norme del lavoratore a pieno 
tempo che e contemporanea-
mente studente a pieno tem
po. Fino a che la societa non 
avra pagato tale debito. resta 
valida la bruciante afferma-
zione di un lavoratore studen
te di Ferrara: nil tempo che 
perdiamo e tempo che gua-
dagna il padrone». 

Giorgina Levi Arian 
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INFRANT0 IL S0GN0 HIPPIE 
DUE LIBRI ANTIFASCIST! 

Biografia esemplare del bracciante Roberto Bandiera 

I fascisti non trovarono 
il manoscritto nella stufa 

II libro e arrivato a noi perche il 
manoscritto e stato nascosto per an
ni dentro il tubo di una stufa e li 
i fascisti, la polizia, l'Ovra, quelli in-
somma che periodicamente cercava-
no, arrestavano e deportavano Ban
diera Roberto, comunista schedato, 
non riuscirono a trovarlo. 

Chiuso invece la dentro, il mano
scritto con la biografia di un socia-
lista passato al PCI, di un militante 
dl un partito operaio, la cronaca, og-
gettiva e soggettiva insieme degli an
ni della «resistibile ascesaw del fa-
scismo, 6 arrivato slno a noi. Roberto 
Bandiera (II passo del Reno, Varige-
lista editore, Milano, 1970, pp. 205, 
L. 1500), figlio di braccianti poveris-
siml, dl quel bracciantato ferrarese 
dipinto nella • sua miseria piu dalle 
canzoni struggenti che forse dai libri 
dl storia, conobbe giorni di dolore, di 
fame, di indicibile tristezza. Vide mo-
rire uno a uno sorella, madre, pa
dre, visse separate dal resto della 
famiglia perche per tutti non e'era 
pane, ne crusca, ne polenta. Vide in 
quella casa o in quelle case per le 
quali passava, come viandante piu 
che come inquilino sotto l'imperver-
sare degli sfrattl dei padroni agrari, 

i primi giornali della riscossa o della 
emancipazione operaia. Ma in lui lo 
insegnante di scuola elementare sco-
pre la passione dello studio; e in 
qualche modo riesce a studiare. 

Poi la passione politica si accende 
come rivolta, ma diventa moto ra-
zionale, diventa acquialzione coscien-
te.'Lo attrae il Partito Socialista, il 
sindacalismo e percorre le strade 
«classiche» allora dell'approdo alia 
vita politica. 

E tuttavia ci sono anche, chiamia-
mole cosi, le confessioni dell'autore 
che partecipa alia guerra mondiale 
perche e convinto interventista e la 
«colpa» gli viene rinfacclata dura-
mente piu avanti, a guerra finita, 
durante la faticosa ripresa postbelli-

. ca, una ripresa stroncata dal fasci
s m s dalle squadre pagate dagli 
agrari. 

II terrorismo dilaga, i braccianti 
pagano per prim! le loro conquiste. 
II fascismo e li nel paese, uno dei 
tanti dominato dalle squadracce di 
Balbo che seminano terrore, dispera-
zione, sangue. 

Bandiera deve andarsene quando 
crolla anche l'ultima illusione, l'ulti-
ma speranza di una ripresa, quando 

e cercato, braccato. Una notte attra-
versa il Reno in barca e rischia an
che di morire. Per fortuna i fascisti 
che lo inseguivano erano ubriachi. 

Qui finisce il libro, il racconto au-
-tobiografico, la descrizione degli anni 
dall'adolescenza ali'emigrazione inter
na in cerca di un luogo, una citta, 
un posto di lavoro relatlvamente me
no esposti alia furia fascista, finisce 
la biografia della fase socialista della 
sua vita, perche poi, negli anni suc
cessive aderisce al Partito comunista. 

Bandiera scrive di se, di quegli an
ni. con un tono romantico; scrive 
della sua famiglia con tocchi deami-
cisiani; e stato presentato come un 
« romantico ». in fondo un romantico 
— molto concreto, tutt'altro che un 
sognatore — che ha segnato sulla 
carta, quando era pericoloso farlo, 
quanto e costata la battaglia negli 
anni tragici del sorgente fascismo, 
come a'lora venne gettato il seme 
stesso della riscossa futura, quando 
germino la generazione di quelli che 
ci hanno insegnato a odiare e a com-
battere il fascismo. 

a. s. 

« Un anno di guerriglia » nello scarno racconto di Sesto Liverani 

// diario di Pali e dei suoi contadini 
Come si organizza nel 1944 la lotta armata nelle valli ravennati - II rapporto 
con Corbari e il tema dell'unita della Resistenza - Un testo per i giovani 

Nel 1943 Sesto Liverani 
e un contadino che da die-
ci anni milita nel Partito 
comunista: e insofferente 
delle ingiustizie, dei di-
scorsi confusi, delle solu-
zioni schematiche e quan
do inizia la lotta armata 
le azioni le organizza a 
modo suo dimostrando 
un'mcredibile coraggio e 
rara perizia. 

Nei primi mesi del '44 
il «partigianato » sponta-
neo e gia stato frantuma-
\o o disperso. Anche la 3 ' ' 
Brigata m Romagna» sul 
Falterona ha subito una 
dura sconfitta e passeran-
no mesi prima che possa 
riprendere fl suo ruolo 
combattivo. Sul Faggiola 
comincia rorganizzazione 
della 36* Brigata Garibal
di. Fra queste due forma-
zioni si stendono le val
late montane della provin
cia di Ravenna percorse 
da gruppetti di partigiani 
incontrollati e anche da 
parecchi awenturiert 

E* un momento di crisi 
per la lotta armata e per 
superarlo occorre im lun-. 
go e paziente lavoro. In 
questa situazione Pali con 
altri da vita al sDistacca-
mento CAP. Celso Stroc-
chi» e in quella vasta zo
na comincia una nuova en-
tusiasmante fase della 
guerriglia. Egli porta i 
suoi attacchi al nemico 
con audacia e rapidita, 
poi, dTmprowiso. scompa-
re nei campi e nei boschi 
e diventa introvabile; solo 
i contadini del posto san-
no dove cercarlo. Qualche 
volta, nei primi tempi, 
anche le nostre staffette 
stenteranno a stabilire il 

. collegamento. Infatti egli 
ha creato con la popola-
zione contadina, la piii po-
vera della provincia, un 
rapporto di solidarieta de-
stinato a diventare parte* 
cipazione attiva alia Resi-

Fartigiani dtlla 34* Brigata Garibaldi operant? fwll'Appennino romagnolo ndl'cstatt '44. 

stenza. E questa gente fa 
da fascia protettiva e da 
filtro. Pali pero sa che il 
piii piccolo errore pub es-
sergli fatale. percio. no-
nostante la vigilanza doi 
contadini, non deroea dal 
principio di controllare di 
persona la sicurezza della 
sua formazione, rome non 
deroga mai dai principi a 
cui La Resistenza si ispira. 
Certo spesso sbraita con
tro le circolari e contro 
coloro che vorrebbero di-
rigere la Resistenza senza 
rinunciare a certe como 
dita, ma e sempre pronto 
ad esporsi al pencolo per 
l'affermazione degli ideali 
politici per i quali com-
batte. 

Per 1'unita della Resi
stenza. dopo grave tensio-
ne, realizza il dialogo con 
Corbari e quando la 3fi' 
Brigata Garibaldi, logora-
ta da dure battaglie, chie-
de aiuto, la guida verso 
la salvezza; ma. giunto a 
Firenze, riattraversa le li-

nee per nprendere il suo 
posto e paftecipare alia li ; 
berazione di Faenza. 

A distanza di ventiseitr* 
anni Liverani racconta la 
storia di Pali e della for
mazione cho comandava 
con una narrativa scarna. 
awinccnie. drammatica. 
senza indulgenza nc per s.« \ 
per gli a\-%*enimenti di an 
fu protagonista o testimo 
ne. Ci ricorda che i par-
tipiani erano uomim sos-
getti alia fame e alia se-
te, costretti a combattere, 
ronsapevoli • della scelra 
fatta e di quanto si lascia-
vnno alle spalle. sorretti 
sempre da un ideale di 
giustizia e di liberta. E' 
un racconto che sfronda 
la Resistenza da una cer 
ta retorica trionfalistic 
per ' riportarla alia - sur 
maggiore dimensione uma 
na, politica e sociale, chr 
mette a nudo anche gli 
element! negativi: «...noi 
dobbiamo compiere il no
stra dovere fino in fondo. 

Aim giudicheranno il no
stro operator... e qui Li
verani fa risaltare tutto 
1'impegno nioraie della 
Resistenza. 

E' un libro che racco-
mandiamo principalmente 
ai giovani, perche scopri-
ranno ancora una volta la 
resistenza dei giovani di 
allora. con la somma dei 
valori nazionali e popola-
n cosi presenti nella lot
ta e nelle coscienze delle. 
grandi inasse che si bat-
terono per nnnovare Ia 
societa. Ognuno in quel 
grande mosaico ha inse-
nto una tessera e Psli 
la sua. 

ARR1GO BOLDRIM 

Sesto liverani, « L'N AN-
() 1)1 r.UERRIGLIA*. Ed. 

a Pietra. Milano. 1»<1. 
»*£. ZZZ, L. 2J80, Edito 
;otto gli auspki del Co-
nitato per le celebrazioni 
del XXV della Lfbenxio. 
ne. Premio Resistenza Cit
ta Bologna. 

La sua fine decretata da coloro stessi che lo avevano inventato 
Come il sistema reagisce e reprime - « Vivere la rivolazione» 
oppure organizzarla? - Lo scandalo delle parolacce in pubbli~ 
co e la necessita di obbiettivi e di una organizzazione precisi 

DAL CORRISPONDENTE 
LONDRA, maggio 

II sogno «hippies si e in-
franto: seomparsi i «flower 
children» (i figli dei fiori), 
ammutolito il loro messaggio 
di pace e d'amore. La caduta 
del miraggio trova conferma 
sia negli USA che in Inghll-
terra. La «controcultura», 
cfte secondo le sue promesse 
avrebbe dovuto introdurre un 
aprogetto alternativon di so
cieta, ha subito un rapido 
processo di disintegrazione. 
Sono i suoi stessi banditori a 
mettere Vepitafflo sulle illu-
sioni di ieri,mentre.la stam-
pa che anni fa aveva interes-
satamente allargato e distor-
to la portata del fenomeno e 
oggi ben contenta di esaltar-
ne la fine. La « rivoluzione del
le coscienze» ha mancato di 
realizzarsi, la protesta e it ri-
fiuto giovanili — si * sottoli-
nea compiaciuti — scivolano 
nell'inerzia della rassegnazio-
ne. La funzione riduttiva de
gli organi d'informazione nel-
Valveo consensuale non po-
trebbe essere piii chiara. Al 
loro sorgere, una serie di ten-
denze eterogenee ottenne ap-
parente coesione da una mas-
siccia eco pubblicitaria sotto 
I'etichetta a hippie ». Oggi in
vece i «mass median sono 
scatenati a decretare it crol-
lo di un movimento che non 
e mai stato tale. 

La cosiddetta <r undergro
und », nei suoi aspetti piu vt-
stosi e pittoreschi. e nata ed 
e morta entro un circuito di 
comunicazioni repressivo che 
non a caso si impegna in que
sto momento a sottacere e 
diffamare il contenuto reale 
delle lotte politiche e le di-
mostrazioni anti-guerra a Wa
shington e nelle altre citta 
americane. Come sempre il 
a sistema» affront a la spinta 
delle nuove generazioni su di-
versi piani: assorbe il costu
me entro la gabbia del mer-
cato della moda, contiene I 
tlati difiormi* (liberta ses-
suale e droga) nell'ambigua 
altalena della tolleranza-proi-
bizione, e punta poi a scre-
diiare e colpire le acanguardie 
militanti. 

• 
// quartiere di Haight-Ash-

bury, a San Francisco, e un 
deserto del tinti, ultimo rifu-
gio della narcosi. Fino a tre 
anni fa era il paradiso ri-
trovato dai seguaci del neo-
culto della «bellezza». Lad-
dove un tempo risaltavano 
testi sgargianti, amicizia, so
lidarieta, sono rimasti solo il 
vuoto, l'abbandono, il grigio-
re della desolazione urbana. 
Nella via principale si sono 
insediati gli emporl co't ftau-
ti. le collane, i mamfesti, i 
festoni floreali, le camicie di 
colone stampato: vn oggetto 
di curiosita per il turista at-
tenluroso. Nelle strade adia-
centi riecheggia la sirena del
le auto della polizia lanciale 
alia catlura dei ragabondi, 
dei drogati, dei * ribelli». II 
cambio di scena e drammati-
co. Un po' dovunque i vari 
esperimenli, le comunita o 
* famiglie r>. sono falliti: la fa-
mosa a Drop city » a Libre nel 
Colorado. Meadcille in Penn
sylvania, la prima « repubbli-
ca hippie » fl San Jos6 di Co
sta Rica e tutte le altre s cit
ta libere» dei « diggers ». 

| o Una generazione con una 
nuova spiegazione» — come 
dice un nolo * pop song» — 
nrera scelto di «vivere la ri-
voluzione piuttosto che "or
ganizzarla"». Ma la risposta, 
per quella via. non e slata 
trovata 

Coat sono caduti a Londra, 
uno dopo Valtro, i piu mode-
sti tentativi importati in pe-
riodi diver si su imilazione de
gli americani. dei * siluazioni-
sti» francesi. dei. « provo » 
olandesi. • 

La C.V. 949, l'« occupazio-
ne » dell'edificio vuoto di Pic
cadilly 144 e della scuola inu-
tilizzata di Endell Street, nel 
1969, ebbero termine coll'in-
tervento della polizia nel gi
ro di una setUmana. Da allo

ra nessun progresso e stato 
fatto verso Vobiettivo di da
re una qualche ttsede perma-
nenten all'« underground »: la 
rete « sotterranea » della con-
testazione rimane tuttora al
io scoperto. Per quanti sfor-
zi si siano compiuti, il mo
vimento non si e mai con-
solidato in una struttura or-
ganica. Anche nel periodo piu 
attivo, hanno continuato ad 
accavallarsi una serie di ten-
denze contraddittorie sorte co
me stile e voga, a partire dal 
'56, sulla coda della lettera-
tura « beat» e sulla scia della 
stanchezza per le difflcolta e 
I'immobilismo \n cui versava 
la sinistra tr'adizionale nel 
mondo anglosassone e speciat-
mente negli USA. 

Lenny Bruce, Allen Gins
berg e Bob Dylan furono i 
portavoce di un atteggiamen-
to ribelle, una nuova manie
ra di vita che, di per se, do-
veva essere una sfida perma-
nente a qualunque autorita. 
Un nuovo gergo musicale, la 
satira e I'invettiva, Vaosceni-
ta» poetica, I'accresciuta ca
pacity d'autoconoscenza col-
la marijuana, venivano ad uno 
ad uno scoperti come possi-
bili brant di «felicita» in un 
mosaico di liberta individua-
li. Gradualmente confluivano 
gli altri elementi: Vattacco an
ti-establishment contro le ma-
croscopiche ingiustizie della 
societa americana, la rivolta 
morale contro la corruzione 
in nome della verita. Vinsof-
ferenza esistenziale contro il 
costante accentramento dei 
poteri, la parcellizzazione del
la vita e il soflocamento del 
singolo. Quelli che solo piit 
tardi sarebbero stati confusa-
mente soprannominati a hip
pies » aggiunsero poi un lo
ro particolare marchio d'eva-
sione di una forte cornice edo-
nistica. Erano entrati in sce
na gli allucinogeni: lo LSD. 
come mezzo di a espansione 
della personalita», aveva tro-
rato it suo teorico nel dottor 
Timothy Leary, secondo la 
nota formula d'iniziazione: 
a Turn on, tune in, drop out» 
(accendi, sintonizza, lasciati 
andare). Ed ecco il neologi-
smo del a drop out» per chi 
abbandona la societa e i suoi 
valori convenzionali e sceglie 
un'esislenza non dissimile a 
quella del <r tramp» (taga-
bondo). 

Comunita 
autonome 

Leary e la sua « League for 
spiritual discovery >• (LSD), 
Ken Kesey e i « Merry Prank
sters » hanno introdotto an
che un fattore mistico nel 
culto *psichedelico» che avreb
be dovuto elevare la libera 
sperimentazione introspettiva 
in un nuovo v sistema di valo
ri ». Da queste premesse 
gruppi come i « diggers » del
ta costa occidentale america
na irradiavano una serie di 
progetti di ft Free city*: co
munita autonome. separate dal 
resto della societa. e autosuf-
ficienli grazie alle briciole la-
sciate cadere dalla * societa 
opulenta» del benessere ca-
pitalista. Di tutto questo, si 
6 detto. ben poco e rimasto 
salvo la suggestione di alcu
ne forme operative che si ri-
flettono nello stile di lavoro 
di alcuni gruppi piit politiciz-
zati dell'* underground». II 
sistema ha avuto partita fa
cile nel risucchiare gran par
te della protesta quando que
sta si b fermata sul piano del-
latto provocatorio o della seel-
ta d'evasione: lo * scandalo v 
delle parolacce in pubblico, lo 
« choc » di comparire nudi da-
vanti alia Borsa di New York 
oppure la liberta negativa di 
autoscoprire i segreti della 
propria psiche nel profondo 
delle campagne della Califor
nia. I settori piii militanti han
no comunque cercato di ac
creditor e una loro presenza 
politica fin dal primi roghi 
delle cartoline-precetto per il l 

servizio militare in Vietnam 
nel 1965. Nell'autunno 1968 la 
convenzione democratica di 
Chicago venne stretta d'asse-
dio e a contestata » da masse 
di giovani. Da qui nacque il 
nYouth International Party» 
che univa un certo, sforzo 
organizzativo all'obiettivo di 
«aprire la mente della gen-
te verso la completa assur-
dita della situazione». Jerry 
Rubin, uno dei <r leaders », ha 
dato questa definizione: «Uno 
yippie e chiunque voglia dav-
vero esisterew. Come si vede 
si torna troppo semplicemen-
te a rinchiudersi nel circolo 
vizioso della « rtvoluzione per* 
sonalev. 

« Benessere » 
mistificato 

J rapportl della corrente 
a hippie» (e della sua varian-
te a yippie») con la sinistra 
americana sono complessi co
si come complicata e Vinte-
razione di gruppi prevalen-
temente bianchi e piccolo bor~ 
ghesi col movimento negro. 
Ma i poteri ufficiali posso
no slrumentalizzare a loro 
piacimento ogni « rivoluzione 
culturale» quando questa ri-
fiuta per principio un'organi-
zazzione e degli obiettivi di 
lotta precisi e, come gli <r hip
pies », crede che un nuovo 
a stile» e il proprio *slan-
cio vitale » bastino alio scopo. 
Per dare solo un esempio, il 
« best seller» del momento c 
it The greening of America» 
il cui autore Charles Reich 
scrive: «TJna rivoluzione sta 
awicinandosi. Non sara co
me le rivoluzioni del passato 
ma sorgera dall'individuo e 
dalla culture...». Non per 
niente ampi passi del libro 
sono stati pubblicati in que
ste settimane dal Times. Fin-
che e'e chi crede che il ca-
pitalismo e il suo Stato pos-
sano essere abbattuti da un 
<r cocktail» di tc blue-jeans » e 
barbe. musica <trock» e cibo 
«r macrobiotico v, insubordina-
zione e gesti slrafottenti, il 
sistema pud dormire sonni 
tranquilll. Con Venfasi accor-
data alia arottura* operata 
da uno stile giovanile «rivo-
tuzionario » i * mass media » 
scoprono il giuoco. Il feno
meno K hippie » e soprattutto 
tipico delle societa anglosasso-
ni tevolute* e industrializza-
te. La sua diffusione di mas-
sa ha coinciso con una fa
se particolare di qvesti Pae-
sL~ il fallimento deJVera ken-
nediana e Vamorfa politica 
del *consenso» sotto Johnson, 
la mistificazione dei * benes
sere* conservatore e la * pa
ce sociale » dell'InghUterra la-
burista. 

In questi stessi anni il di-
battito nazionale e scaduto, si 
sono perduti i nessi radicali 
della discussione e le autenti-
che alternative, lo scambio di 
idee e stato sofjocato. la ve
ra «cultura» e stata macina-
ta e atomizzata a livello di 
mercato. Non c forse rivela-
tore. ad esempio. il fatto che 
nell'Inghilterra di oggi sareb-
be pressoche impossibile ad-
dilare scuole di pensiero di-
stinte, correnti letterarie ben 
identificabili o analisi inteUi-
genli e globali di quella che 
tutti (compresi i 60 mila hip
pies che si dice sopravviva-
no tutl'ora in quesVisola) 
perceplscono come una n crisi 
nazionale m di grosse propor-
zioni? Ed e precisamente sul
la polverizzazione operata dal 
w supermarket» culturale up
date che e nata V* undergro
und* nella sua accezlone di 
stile e modo di vita * diver-
si ». In questo senso la storia 
della cosiddetta * generazio
ne perduta* e solo un sinto-
mo del disagio diffuso. Forse 
tanto piu significative, in que
sto momento, quanto piii si 
rafjorza la lotta sul fronte del 
lavoro e . delle avanguardie 
politiche. 

Antonio Bronda 
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