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• ROMA Belloogiusto.E ancora, 
tutte e due >e definizioni assieme. 
Oppure, forse, piCi semplicemente, 
quel «ribellarsi» fu una necessita, 
una cosa non piu rinviabile. Tutti gli 
anni '60, dai ragazzi e dalle ragazze 
con le magliette a slrisce che scon-
f issero il govemo Tambroni, a quel-
li che occuparono le university 
quasi died anni dopo, sono stati se-
gnati dalla rivolta giovanile. E sue-
cesso venti (e trenta) anni fa, ma e 
gia materia per gli storici. E gia ma
teria per studi e convegni. Non pro-
prio accademici, come per esem-
pio quelli che si stanno svolgendo a 
Roma, nel Palazzo delle Esposizio-
ni, dentro la rassegna «Giovani pri
ma delle rivolta», dove in quelle vi-
cende si cerca anche la chiave per 
capire come si indirizza I'ansia di 
oggi. Non proprio Iradizionali, ma 
pur sempre di convegni storici si 
tratta. E allora con Giovanni De Lu
na, professore, studioso dei feno-
meni sociali (suoi alcuni dei libri 
pid accurati sul fenomeno Bossi), 
uno dei relator! dell'incontro di stu
di al Palazzo delle Esposizioni, si 
parte dall'analisi storica. 

bwvltaUf I'eaptasioiie di riwHi 
glevanfeall'liilz»aeajlaiial'60? 

Semplicemente perche le stmtture 
mentali, e la gerarchia interna su 
cui si reggevano, non funzionavano 
pid. Penso alia famiglia, ai rapporti 
sessuali, cosl come penso al senso 
che si dava al lavoro. Nessuna di 
queste strutture funzionava piu. E 
non se n'era accorto nessuno 
Neanche i partili. 

Nesuin partite? 
6 interessante, e anche divertente, 
andarsi a rileggere dieci anni di atti 
parlamentari, dal '48 al '58, dedica
te alia legge Merlin. Addirittura ci si 
ritrovano tracce di concezioni lorn-
brosiane, ci si ritrova un'idea della 
famiglia che era propria dei roman-
zi d'appendice. E tutto cid faceva a 
pugnl col vissuto, con le esigenze di 
quella generazione. Un'altra pro
ve? Pensa solo al fatto che proprio 
in quegli si conid il termine «mira-
colo« per definire la cxescita italia-
na. E grida al miracolo chi non e in 
grado di capire quel che sta awe-
nendo. 

Easlntstra? 
All'epoca, sto parlando del Pci, fun
zionava ancora un sistema di ponti 
(meno; di passerelle) fra la societa 
politica e i bisogni, le aspirazioni 
della gente. Ma anche la sinistra 
non aveva antenne sufficienti: ri-
cordiamoci che Togliatti ancora 
parlava di «olpire le rendite paras-
sitarieii, In Italia, invece, erasucces-
so qualcosa di impensabile. 

In due parole? 
C'e chi dice che in quegli anni il ca-
pitalismo italiano si fosse messo al
ia pari con quello inglese, francese, 
tedesco. Non so se sia veto; so che 
fra il censimento del 51 equello del 
'61, la produzione industriale au-
ment6 del 120 per cento, il reddito 
nazionale deH'80%. E so soprattutto 
che cinque milioni di persone cam-
biarono residenza anagrafica: dal 
Sud al Nord. Cambiando vita, stili di 
vita, concezioni di vita. 

Perche la rfvotU del lugHo '60 In
contro la sinistra? 

lo parlerei piuttosto di un incontro 
con I'antifascismo. Va dettochiara-
mente che in quei ragazzi che sce-
sero in piazza non e'era alcuna 
consapevolezza ne dei programmi, 
ne dei progetti dei partiti politici 
della sinistra. Cera, invece, una 
consapevolezza diffusa di cosa si-
gnificasse «essere di sinsitran. Cera 
insomma coscienza di cosa fosse 
I'identita della sinistra. Ma insisto: 
la rivolta del '60 incontro I'antifasci
smo piu che la sinistra. 

Vuol dirt che 15 anni dopo, quella 
generaztone si rivohe dl nuovo al
ia Resbtenza? 

Non e esatto. E vero che in quegli 
anni I'antifascismo diventa esatta-
mente il luogo politico e culturale 
dove si defini I'identita dei giovani. 
Ma era un antifascismo diverso da 
quello del patto sulle procedure, 
del patto Ira i partiti, conosciuto fi-
no ad allora. Invece in quell'occa-
sione diventd qualcosa di diverso: 
era vissuto come un paradigma 
della modemizzazione. L'abbiamo 
gia detlo, e lo sappiamo, come 
camb!6 in quegli anni I'ltalla, tra-
sformandosi da paese agricolo a in
dustriale. E come il cambiamento 
strutturale si sia propagate a tutti gli 
arnbiti. Ecco, qui sta il punto: I'anti
fascismo allora divenne lo stru-
mento per superare tutte le imposi-
zioni. Familiari, personali, nel rap-
portofragenerazloni. 

Sctua, ma e come »e lo deflnlsil 
un antrfasdsmo pre-polrtko. E co-
si? 

Neanche questa deflnizione e esat-
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Anni Sessanta, anni inquieti. Cambiava tutto, 
soprattutto per i giovani che per ribellarsi non 
aspettarono il Sessantotto. A Roma un conve-
gno li ricostruisce: ne parliamo con lo storico 
Giovanni De Luna. 

STIMNO 
ta. Pero e vera che la dimensione 
politica dell'antifascismo non fu la 
pid rilevante. Di pid contarono, in 
quegli anni, altre due dimensioni: 
quella culturale e quella esistenzia-
le. 

Tradotto, dw slgntfka? Peresem-
plo, eke cos'era la dimensione 
cuhwatedeH'airifascbnio? 

E la dimensione piu riconoscibile. 
In due parole: allora, I'antifascismo 
divenne il terreno della sperimenta-
zione. Pensa per esempio al grup-
po «Cantacronache» di Torino di 
Fausto Amodei, che utilizzava i testi 
di Calvino. Pensa alia rottura delle 
forme espressive, alia radicale tra-
sformazione dei canoni musicali. 
Oppure pensa alia commedia all'i-
taliana, alio straordinaria innova-

zione che si realizzo nel cinema. 
Un solo titolo: llsorpasso. 

Udeflnlresttunfilmaiitifascbta? 
Non si tratta di un film antifascist 
perche tratta temi legati alia Resi-
stenza. No, non e questo. Ma lo e 
perche in qualche modo colpisce e 
distrugge i «quadn mentalU del fa-
scismo, i modelli antropologici dei 
piccoli borghesi. II tutto per farti ca
pire cosa intendo per antifascismo 
vissuto come paradigma: era il mo-
tore della trasformazione, dell'in-
novazione. Della rottura, insomma, 
con tutti gli schemi consolidate 

E cosa slgntflca antrfasdsmo esi-

In pillole: essere antifascisti, essere 
di sinistra voleva dire essere il piu 
distanti possibile dal potere. L'anti-

fascismo come luogo politico piu 
lontano, piu estraneo al sistema da
ta. Insomma, quella cultura venne 
reinterpretata in una forte chiave 
antagonista. Ma se ci pensi bene 
c'e in tutto questo un risvolto adole-
scenziale... 

Perche did cosi? 
Perche rifiutare il potere vuol dire ri-
fiutare anche ogni tipo di responsa-
bilita. 

Ma e'era un proMema di govemo, 
di potere aN'ordlne del gfcjmo? 

No. Infatti sono riflessioni che si 
fanno in fase di analisi storica. 

Tomando aH'antrfasdsmo del pri-
ml anni '60: perche did die era 
anche la cultura capacedlsconfig-
gere la famiglia patriarcale? 

Perche i'alterita di quell'antifasci-
smo permetteva di opporsi ad as-
setti di potere che si definivano non 
solo nella politica. Ma anche nella 
famiglia, in quelle gerarchie impo-
ste da un modello che si definiva 
clerico-fascista. In tutti gli asserti di 
una societa che era costrittiva, re-
pressiva, ossificata. Per questo insi
sto: la dimensione culturale del
l'antifascismo e la piu rilevante per 
capire quegli anni. 

Quella politica, Invece non conto? 
Certo, cont6 anche quella. E non la 
sottavaluto: quegli anni, quel sur

plus dl mobilitazione, sono stati de-
cisivi per dare una valenza antifa-
scista alia nostra Costituzione. Per
che non scordiamoci mai, che la 
Costituzione materiate non era 
quella approvata alia Costituente, 
ma quella uscita dalle elezioni del 
18 aprile del'48. 

Due anni dopo II luglk) 60, d furo-
no I tim di piazza Statuto a Tori
no, con la durtalma contestazio-
ne dei giovani operal alb Uil. SI 
era ancora dentro I'atmosfera del
le battaglie contra Tambroni? 

Ancora adesso ascolto dirigenti 
dell'ex Pci che parlano di quella 
manifestazione come di una pro-
vocazione, perche qualcuno tiro 
dei sassi contro Pajetta. Owiamen-
te, si tratt6 di tutt'altro. Erano quegli 
stessi giovani meridionali, ignari di 
chi fosse Pajetta, che, arrivati nelle 
fabbriche trovarono, anche loro, 
nell'antifascismo lo strumento per 
opporsi nel modo piu radicale pos
sibile alle gerarchie, ai ritmi del la-
voro. Anche loro vivevano I'antifa
scismo come agente di trasforma-

Ragazzi di Porta San Paolo 
Italia, lugHol960:Hsegnale parti da Cenova dove 
lemaiAeatazloiridlpiamliiipedlronoll 
congrtsso del Mil. Pol, dopo die II govemo 
Tamoranlscebele vie della vMenzaeddla 
represskinecrwprovocaronounadediiadinwrda 
ReggioEmlllaeinSldHa,llgiganteKornoto 
popoiart scoase tutu I'ltalla. E i veri protagonbti 
neHc piazze furono I giovani, quelli die non 
avevano vissuto la Resbtenza ma die scoprivano 
I'anttrasdsnwKiQuell'occasione.Fuunasorpresa 
iNlwperllPd..*na»crU",larMstadlretUda 
TogNatU usci con un numero straordlnarlo e una 
parte em dedicata proprio ai giovani: Romano 
Udda (allora gkwane gwmaHsta, poi sarebbe 
stato dlrettoredl quella rMsta e condhettore 
dell'«Unrta-)pubblkouna»eriediasdutte 
inteniste al «ragatzl di Porta San Paok>->, la piazza 
dove si era svotta la manKestazlone a Roma 
segnata da un durlsslmo Intervento della poltzta a 
cavallo.Ecconeampistralci. 

AZ, 17 anni, studente. 'Per me e 
stata una liberazione. Abbiamo rot-
to alcuni schemi che ci soffocava-
no, a Porta San Paolo ho capita 
che avevamo aperto una porta che 
prima ci avevano chiuso in faccia. 
Anche mio padre e antifascista, ma 
lui pensa che non devono tomare 
perche hanno fatto barbarie come 
Mauthausen, lo invece penso che 
non devono tomare perche dob-
biamo andare avanti, guardare al 
futuro>. 
CD., 24 anni squadratore di tufo. 
nNon ho mai conosciuto il fasci
sms ma in piazza ci sono andato 
uguale. Noi siamo come schiavi, il 
lavoro e pesante e guadagnamo 

una giomata con cui 
non posso vivere. Ora 
mi sono iscritto alia 
Fgci, ma fino a ieri 
della Rivoluzione nissa 
non avevo mai sentito 
parlare» 
C.F., 21 anni, studente 
unfversttario. «lo ho creduto vera-
mente che il centrosinistra, cosi co
me si profilava nei mesi scorsi losse 
veramente il passo piu avanzato 
nella prospettiva di riwovamento 
del nbostro paese. Ho creduto nel
le formule del neocapitalismno, per 
dirla come voi. Ora non piu. In Ita
lia se non si viuole il ritorno al fa-
scismo bisogna puntare sulla rivo-

/ 

luzione democratica». 
S.P., 20 anni, emigrante meridiona-
ie disoccupato. "Uentro ci avevo la 
rabbia. Sono tie anni che giro per 
avete un lavoro. In giro per Roma 
c'p molta gente ricca, troppo ricca: 
t- una ingiustizia. Un arnico mi ha 
detto che e'era la manifestazione a 
Porta San Paolo e io mi sono detto, 
e goiusto, andiamoci." 

lnarto:Lambrettc 
emotorini:ungruppo 
dl ragazzi nell'ltalia 
deiprimianni60 
Sopralecariche 
a Porta San Paolo. 

«C'era una 
(rDvolta 
nel cinema 
Kaliano» 

Forse un auspicio, torse un timore, 
oppure una «difesa» nei confronti del 
dnema italiano di oggi accusant di 
sperimentare troppo poco dal punto 
di vista HnguistkoedeicontenuB. 
Certoediementreal Palazzo delle 
esposizioni di Roma si conclude 
mercoledibm>nrfestazkHH>1966. 
Giovani prima della rivolta - die al 
dnema ha dedicate amnio spazio e 
propone ancora nei giomi prosshni 
pellicole che vanno da «La batbglla 
di Algeri» a «lontano dal tftetnam-, I 
documentari di Ennio Lorenzlnl e I 
video-film di AlhertoCrtfi - a Udlne, 
lostesso gkmw, ha inWo 
>Contestazione generate. Cera una 
(rihnKa nel dnema Haliano>. Una 
setUmana dl proiezioni e di Incontrl 
deputatiadindagare quella stagnne 
vfvaceeinteressantissima che vide 
esordireregistidelcallbrodi 
Bdlocchlo, Bertolucd, PasoHni, 
TavtaniemoHlaKrimenonoti.ll 
Centre Espresskml 
OiiematograrkhedlUdirie, 
organtzzatore della rassegna, dedica 
inoltre un particolare omaggjo (e un 
libra «Nerosubrass»)al Tlnto Brass 
degliesordi. 

zione sociale. Strumento per op
porsi anche ad un sistema di vita 
che, giovani immigrati dal Sud, li 
emarginava. Ed in questo caso, la 
contrapposizione awenne anche 
con le vecchie figure operaie della 
fabbrica. Questi ultimi, i vecchi 
quadri comunisti e sindacali, pote-
vanocontaresuunalorocomunita, 
su loro organizzazioni, su loro soli-
darieta. La rottura fu inevitable. 

Siarrivacosial'68. 
Attento, non e proprio la stessa co
sa. Nei movimenti dei primi anni 
'60, la compbnente giovanile e rile
vante, ma non esclusiva; Di piu: nel 
00 sono i giovani aprendere iiui-

ziativa, ma si inseriscono, in qual
che modo, dentro una traccia gia 
delineata. Diverso, invece, sara il 
'68: un fenomeno squisitamente 
giovanile. 

Cloestudentesco? 
No, giovanile. L'autunno caldo fu 
l'incontro fra studenti e giovani 
operai. Era inimmaginabile vedere 
un vecchio quadro operaio alle riu-
nioni di Lotta Continua. Non e'era-
no, perche non potevano essetci. 

E quando si dilude il decennio 
delta rivolta? 

Esattamente il 12 dicembre del '69. 
Eppure, da allora, i movimenti so
ciali sono conttnuatl f orb per mol-
tialbianni. 

Ma con le bombe di piazza Fonta-
na il movimento fu costretto a fare i 
conti con la politica. Fu costretto a 
perdere la propria spontaneity fu 
costretto a tomare all'organizzazio-
ne. Si spost6 verso la politica tutto 
I'asse delle riflessioni. 

Scusa, hi did che li e finite II de
cennio delle rivoRe o son finite le 
rivotte? 

Pifl tardi ci fu il 77, l'ultimo tentativo 
di dar voce ail'antagonismo giova
nile, Ma era un tentativo disperato 
di tenere aperti i contatti fra il mon-
do della politica e le insoddisfazio-
ni giovanili: tutti, protagonisti com-
presi, sapevano che non avrebbe 
avuto ne chanches, ne future Con 
Lama aH'universita fu sancitoche si 
trattava di due mondi separati. De-
finitivamente. 

Ma perche, da allora, la rabbia del 
giovani non ha piu Incontrato la si
nistra? Perche addirittra sembra 
trovare una sponda a destra? 

In quegli anni si era naturaliterdi si
nistra. Un po' come lo e oggi essere 
di destra per un ragazzo o una ra-
gazza. Dl mezzo, ci sono stali i bui 
anni '80, dove I'antifascismo e di-
ventato I'orpello del potere. Ha per-
so ia sua dimensione antagonista. 
E a sinistra s'e pensato bene di but-
tare il bambino con tulta 1'acqua 
sporca. Quei partiti, gerarchizzati 
quanta si vuole, isolati quanta si 
vuole, erano pero una comunita. E 
la storia delia sociologia politica ci 
insegna che nelle comunita, nelle 
comunita che fanno batlaglie poli
ticly, si aggiorna, via via il concetto 
di identita. Tutto questo non c'e 
piu. E il vuoto, davanti alia necessi
ty di ribelliane, non esiste. Qualche 
anno fa, ci fu il calcio. Pensa che 
nel '65, gli JuventusClub erano solo 
Irenta. Nell"85, se ne contavano, in 
Italia, mille e ISO. Ma anche quel ti
po di comunita poi ha cominciato 
a non esser piu suf liciente: e i giova
ni hanno incontrato la destra. 

http://TavtaniemoHlaKrimenonoti.ll

