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OGGI 

la laurea 

ACLI 

in missirologia 
NOTAVAMO anni or 

sono chc e'e chi 
studia da ingcrncre, da 
medico o da uvvocato; 
chi prende la laurea in 
lettcre, in filosofia o in 
chitnicu; ma e'e anche 
clii siudia da Missiroli 
e chi si laurea, ( ippnrtto, 
IK Missiroli, come siamo 
certi che devc essere 
accaduto a Vittorio Gor-
resio, da quaudo si e 
messo a visitare i nostri 
govcrnanti e a dar con-
to del suoi incontri sul-
la "Stampa" di Torino. 

Che Gorresio si sia 
addottorato in Missiroli, 
non lo ,vi riconotce sol-
tanto dalla informazionc 
politica, che lie ampia 
e aggiornuta, e dalla co-
noscenza dci suoi perso-
naggi, che c sempre 
scrupolosa ed esauriente, 
ma anche, e soprattutto, 
dal gusto con cui li loda, 
li Insinga e, vorremmo 
dire, li accarezza. In 
questo, egli sta dicentan-
do sempre di pin missi-
roliano. senza arrivare 
ai deliri lisciativi del suo 
maestro, il quale, ormui, 
non si acconlenta pin di 
adidare i protagonist! di 
cui si occupa, passati o 
presenti, ma ne elogia 
anche i familiari, mogli, 
figli, cognati e nipoti. Se 
Missiroli parla di Car-
ducci, non manchera di 
ricordarc la « huona si-
gnora Elvira »; sc rievo-
ca Luigi Albertini, non 
dubitate che un reveren-

Ferrari Aggradi 

te accenno verra dedi-
cato alia « gentile signo-
ra Pier a »; cosi sam per 
Croce, con la * compian-
ta signora Adcle ». Qual-
che settimana fa Mar io 
Missiroli parlava ("Mcs-
saggero'' del IS febbraio) 
di Giolitti. e ne citara 
alcune letterc. Bene, ha 
trovato il modo. a tin 
certo punto, di aggiun-
gerc: • . . i n una Ic t t c ra 
da C a v o u r ai n ipo tc Cu
r i o Chia rav ig l io , figlio 
dc l l a i n d i m e n t i c a b i l e si
g n o r a E n r i c h e t t a , c del-
Ting. Mar io Chia rav ig l io . 
g r a n gen t i luomo. . . ». .Yoi 
ci aspettavamo che con-
tinuassc: « ...bei baffi, 
magnifico incarnato...», 
??ia forse sara per la 
prossima volta. 

Gorresio von c anco-
ra arrivato a qucsti pun-
ti, ma promettc bene. 
Giovcdi scorso, pv.utua-
lis.simo. ha pubblicato 
sii "La Stampa'' vn pro-
;"!o del nnovo ministro 
dcW Irtruzionc Ferrari 
Aggradi. il quale l;a co-
mivciaio col dirgh cf>c 
ha acccttato Vincarico 
' con sp i r i lo d i scrvi-
2io ». Tutti hanno c o n . ' o 
che nclla frctta con cvi 
il govcrno ha acccttato 
Ic dtmissioni di Sullo 
e'era andir, se non prin-
cipahncntc. il desiderio 
di libcrarsi. fnialmcntc. 
di MM uomo scomodo. 
uno che ha le sue idee. 
sempre dispo^to ad az-
zuffarsi per farle vale-
re. Dopo di iui ci vole-
va un sneccs-ore di tut-
to r i poso . che lavoras.-e 
con • spirito di scrvizio ». 
Occom-va. appur.:o. un 
uomo di scrrzio. un vn-
nistro Resoldor . chr jac-
t-/<i *.iirc (1 R'ilimr. *ir.<l,:-
mrnle: « A h . come re
s p i r e . ». I.'or.. fcrrcM 
Aggradi c i<na compr.is-
sima c degnissima per
sona. ma somiglia a un 
nbellc. anche potenzia-
le. come Tanassi som>-
glia a un filosoio. Jn 
qucsti giorni si e vi.ua 
una foto di Ferrari Ag
gradi che en'ra in Con-
siglio dci ministri. Guar-
date come tiene la bar-
sa: ci devc esscre den-
tro anche la colazione. 
ed c certo c'ne er.tran-
do dira: • Riverisco ». 

forprende, nel ritrat-
to ammirato che ce ne 
da Gorresio, la straordi-
naria originalita dcll'uo-
m o . Figuratevi che e 

• a u t o r c di non m e n o di 
d u e dozzine di pubbl ica-
zioni, t ra volumi e opu-
scoli, saggi scicntii ici , 
poli t ici economic i , due 
dei qua i l in ing lcse ». 
Voi non immaginatc co
me avremmo volnto es
scre presenti anclie not 
al colloquio, quamlo 
Gorresio ha chiesto: 
« Onorevole. quante ope-
re Jia scritto. tra volu
mi e opuscoli? » « iVoit 
meno dl due dozzine. 
Mettiamo ventinovc. Sia
mo sui tie chili, tre clii-
li e mezzo ». Gorresio 
prende nota e a questo 
pnt t to , pt'Msnmlo a Mis
siroli, gli verrebbe vo-
glia di cliiedere al mi-
nistro come si cliiama 
sua zia. ma si trattiene, 
tanto pin die Ferrari 
Aggradi prosegue: « Due 
libri li ho scritti in in-
glese. Vn g ior i to , in ca-
sa, mi chiescro: "Ma 
seusa. perche non scrivi 
in inglese. cost ti ' di-
strai?" "Yes r i spos i im-
provvisando io. che ho 
sempre avuto una gran 
pussione per quefla lin
gua" "Si sente, onorevo: 
le — dice Gorresio — lei 
ha una bellissima pro-
nuncia" ». 

L'ammirazione dello 
scrittorc delta "Stampa" 
c revercnte e sivcera, 
come appare cliiaro quan-
do. suhito dopo la jac-
cenda dcH 'ope ra omnia , 
ci avverte che Ferrari 
Aggradi e uno * s tudio-
so a n c h e in p r o p r i o » . 
Voi capitc che qui sia
mo nella vera aristocra-
zia delta cultura. Sono 
buoni tutti a essere stu-
diosi per conto terzi, 
ma gli studiosi * in pro
prio » sono rarissimi e 
in generate von si fan-
no scoprire. Modesti e 
riservati, li scambiere-
stc per gente da nulla, 
finchc un bel giorno vi 
ritrovate per easo a Lon-
dra c venite a sapere, 
come c successo a noi a 
proposito del nuovo mi-
nistro della Istruzione, 
che e uno dei maggiori 
scrittori inglcsi viventi. 
Ma * in proprio*, non 
cominciamo coi pettego-
lezzi. 

Si tratta anche di un 
precursore. Esistono pa
role site, pronunciate 
ben died anni fa. che 
Gorresio ha annotato per
che si trattava di dctti 
che squarciavano Vavve
nire. Sentite qucsti. che 
to scrittorc della "Stam
pa" riporta tcstualmen-
tc: « Lc n o s l r e Univer -
s i ta e gli i s t i tu t i super io -
rl spceial izzat t d e b b o n o 
e s s e r e messi in g r a d o di 
p r o v v e d e r e in m i s u r a 
s e m p r e piii l a rga e con 
me tod i agg io rna t i ». Pa
role prof cliche, e note-
rcte chc Ferrari Aggra
di non specificava a che 
cosa le universita e gli 
istituti siipcriori doves-
sero essere messi in gra
do di provvedere, perche 
neanche lui lo sapeva, 
died anni fa. Lo c ve-
u n t o c o m p r o i d c n d o a 
poco a poco. ripensando-
ci. nel corso di qucsti 
due lustri. ed c per que
sto chc soffre frequen-
temcute di mal di testa. 
Ma non c nicntc. 

Ferrari Aggradi c vn 
mctodico. conclude ine-
briato Gorresio. c cita il 
compianto Adone Zoli 
chc rifcriva sbalordilo 
un * r a g i o n a m e n t o spor-
t ivo » del suo giovane 
collaborator, allora sot-
tosegreiario alle Finan-
ze. Sentite che colpo di 
gcnialita: • F e r r a r i Ag
g rad i mi ha fa i to — di-
ceva Zoli — un rag iona
m e n t o spor t ivo . Xoi «a-
r e m m o co r r ido r i ciclist i 
i m p e g n a t i a c o m p i e r e 
un ce r to p e r c o r - o e dob-
h i a m o q u i n d i regolar -
m e n t e vcr i l i ca re se te-
n i a m o la med ia ». Ora c 
evidente che Vittorio 
Gorresio. per documen-
tato chc sia. queste co
se non p o l c r a saperle. 
Glide deve avere rac-
contate il nuovo mini-
stro deVa Puhblica Istru
zione. che le considera 
dunque memorahili. « Ca-
TO Gorresio. non perche 
io ci tcnga. ma vorrd 
chc Lei ricordasse ai suoi 
Icltori quel1 a vol'a che 
icci a Zoli un "ragiona-
memo sportivo". -Wm 50 
nemmeno io come mi 
ver.Qcr.o ir. n;cr.ic certi 
paragoni. Dunque io dis-
si... Sta scrivendo, Gor
resio? ». 

Gorresio scrive sotto 
dettatura la faccenda dei 
cichsii. Oqni tanto mor-
mora: • K' genia'e. e as-
solutamenie geniale » e 
alia fir.e csplodc: « Ono
revole ministro. per fa-
vore taccia un momen-
to. Ho bisogno di guar-
dar'ia. crcda. ho proprio 
hisogr.o di guardarla », e 
nel grande studio sit-
hentra un profondo si-
lenzio. Pare che fuori, 
in viale Trastcvere, per-
sino il traffico si svolga, 
ora, con inus i t a to riguar-
do. 

Fortebraccio 

Viaggio di un comunista neH'organizzazione dei lavoratori catfolici 
N M M W M W M 

Due esperienze significative al Cotonificio Val di Susa di Lanzo (Torino) e alia Lancia di Chivasso — II preside della scuola 
guida il picchetto operaio durante lo sciopero — «Se non le facciamo noi e i comunisti, eerie cose non le fa nessuno» 

II mondo pagano di Fellini 
in 

Dal nostro inviato 
TORINO, marzo. 

Gli aclisti si sentono le * pe-
core nere »: Io ripetono a ogni 
occasiune. I.o dicevano {}iielli 
del combat t ivo grup))o della 
Rorletti di Milano. me lo ripe 
Umcj a Torino, a I.aiv/o. a Clii 
vasso. « Fecore nere » per i 

j padroni di tu t te le s ta ture . 
grandi e piccoli: « pecore ne 
re » pe r i notabili deiiKKiistia . 
ni. per le maggioranze dorotee 
nolle g rand i cit ta o nei pic 
coli cen t r i . 

Discriminazioni . persecuzioni 
vere e propr ie . licenziainenti 
hanno coinvolto da anni gli 
aclisti insieme ai comunisti . a 
conipagni del F*SILJI* e dei 
RSI. Come ad csempio a Mila
no il c a so di un operaio. Ho 
nomi. che continua a bat ters i 
in fabbr ica e puntua lmente vie 
ne siK)stato. « punito y; o l a l 
t ro caso di Molonna. licenziato 
dalla FILLS di Monz.a perche 
Taceva a t t iv i ta di agitazione 
s indacale . en t r a to in un 'a l t ra 
fabbrica e licenziato di nuovo 
per le s tesse ragioni dopo po 
chi tnesi. costre t to a subire ul
terior! persecuzioni nel corso 

della sua a t tua le . terza . espe-
rienza. 

Casi del genere sono a de-
cine fra gli aclisti e servono 
indubbiamente . piu di ce r t e 
fumose prediche e spiegazioni 
siK'iologistiche. a far rispet-
t a r e gli aclisti nelle fabbriclu*. 

Sono r ispet tat i gli aclisti di 
Lanzo. un paese di valle a 
iiiuil di Torino (poclii chilome-
t n . (piasi lambito ormai dal la 
g rande per i fer iaL Anche a 
I .an/o e ' e ra instt l iato il triste-
niente nolo C\ 'S . il cotonificio 
Val di Susa di Felice Hiva. 

La storia della b.ittaglia che 
venue fat ta a suo tempo dai 
lavoratori di Lan/o e del ruolo 
che in essa giin-arono le ACLI, 
me la racconta Valfre j)resi-
dente della Zona aclista e p re 
side della locale Scuola media . 
K' un uomo clie par la con cal-
ma. ma e forteniente appas
sionato. (!li s tabil imenti CVS 
di Lanzo sono stati anche essi 
ri levati - - come tutti gli a l t r i 
- dal la KT1 tcapi ta le FIAT e 
Montedison). Tre anni fa. 
quaudo entro la KTI si pose il 
problema delle riassunzioni. K' 
una questione nota e genera le : 
gli operai furono discr iminat i . 
con le sense piu banali , al mo-
mento di r iassumere vennero 

Questa e un'immagine delta cena di Trimalcione, una delle scene capitali del nuovo film di 
Federico Fellini c Satiricon >, ispirato al « romanzo • latino di Petronio Arbitro. Le sole riprese, 
che si svolgono a Cinecitta, in ambient! completamente ricostruiti, occuperanno ancora oltre 
un mese di tempo; I'attesa opera cinematografica uscira sugli schermi la prossima stagione. 
Nel fdm, a colori, saranno adottati per la prima volta partkolari accorgimenti tecnici, che 
dovrebbero consentire inedtti effetti ottici 

CLORAMFENICOLO 

IL VELENO 

IN SUPPOSTA 
Un'intervista del prof. Edoardo Storti - Per curare 

un mal di gola, si puo procurare al bambino I'ane-

mia aplastica, mortale nel 75 per cento dei casi 

- In tutte le case dove ci sono bambini, l'nrmadietto dei 
- mcdicinali contiene sempre la scntoln delle supposte da usare 
- d'emergenza quando il bimbo ha mal di gola. spesso cotn-
- prate su consiglio di un'altra mamma o del farmacista. At-
2 tenzione: in quella scatola ixjtrehbe essert'i un veleno mortale 
2 |>er il banibiuo. capacc di farlo .-miiiialarc di un male che 
~ nel 75 per cento dei casi ha esito fatale: I'aucmia aplastica. 
~ 11 terril)ile allarme. pnrtito qualche teinixt fa da una de 
~ nuncia di studiosi stranieri. e ri?«uardantc un autihiotico. il 
Z cloroamfet>:colo. contentito in alcuue delle piu vendute spe-
Z cialita contro il mal di gola. vienc ribadito dal professor 
Z Edoardo Storti. direttore dell'Istituto di patologia medica del-
Z ITJniversita di Modena, in un'intervista conces^a al settima-
Z nale « Mondo domani *. 

Z c i casi di anemia aplastica da me osservati. la cui re-
Z sponsabilita e (tuasi ccrtamente da attribuirsi al cloroamfe 
Z nicolo — affernia 1'illustre studinso — riguardano tutti bain-
- bini o ragazzi ai quali. | u r curare o prewnire banali infezioni 
•• faringo tonsillari, sono stati somministrati a piu riprese pre 
- parati . specie (KT sup|x).sta. a base di eloroatnfenieolo *. I! 
- prof. Storti richiama ixn l'attenzionc dei medici e dello mammc 
- stil fatto che « il bambino o il ragaz/o che soffre di banali 
~ "mal di gola". puo essere esposto n i!ravi liauni midollari 
- quando si uslno. anche sporadicamente. somministrazioni di 
~ cloroamfenicolo. un farmacn prezioso ma da usarsi per indi-
~ cazioni precise e sotto sorveglianza cmatologica >. 

Chi e'e dietro la guerra civile che sta insanguinando la vecchia colonia inglese 

«MISSIONE UMANITARIA» 
DI WILSON IN NIGERIA 

Reduce dalla t ragicomica in-
va.s:one d--;/;sola Anguilla, cu: 
fanno da c i in t rappunto le 
strizzarinc- d 'occhio a: razzist: 
riiodes:ari:, il t p remie r » ingle
se Harc'.d Wilson, e a r r iva to 
in Niger.a. Quas : non fosse 
alia te.-:a di queL ' Inghi l te r ra 
che ha domina to Is. X i g e n a 
per piu decenn: . e crie conti
nua ancora oggi a tenere con 
essa dr^ernv.nanti vincoli po
litic! e economic: . Wilson ha 
par ia to come un d i n s e n t e del
la Croce ro-ssa ir . ternazionale: 
ha det to di essere a r n v a t o a 
Lagos :n « rruss:one umani ta-
ria ». 

Ir. N:.2e~.a s: (••'r.nb.-.'.'.e e s; 
miiore . r.el v.vo d: ur.a san-
zr.}.r.(^A guer ra civile. P.ii ch-z 
dz'.'.e par:-.co'.:in fwrnif- d: c m 
de];a propr :a a q u e s ' o t:po d: 
JTiierre — specie quando han-
r.o ur.a rad:ce e t n x a — ia rr.or-
•e c ch:amafa dalla fan:e c'r.e 
cuipiM'e :;i:i:un; d. iix>. con-
cer.:ra::s: da ;u : to :i-pae.«>e :n 
un :er r : :or :o , che non puo d a r 
loro cibo a suff:cienza. E ' 
•un fa::o do'.oroso e t ragico, 
che so'.;ecita intensi sentimen-
:: u m a n : t a n . e un moto spon-
tar.eo ri: ?cnerosa so'r.darieta. 
Ma e -v.--: qui? Nun v; (: p:u 
:n profwr.d(j, ur.a rad:ce poiiti-
e.i (i.i ler.-. ' .Te? K ^ t d i •?>-.! 
n t n dovrebb? in pa r t i ro la re . 
sofferm.irs; :1 capo del gover-
no inglese? 

Ii d r a m m a df'.la N*;jjer:a si 
ch:arr.3 coK<ri:.i;;smo. per !e 
p?-.ir. ': rfe.i.t.'i che Vc-rii >r.o 
dalla passata dominazione e 
r.eoco!on:al:sn".o per gi: avve-
n:ment i p:u recenti . C o s t n n t a 
art : f :c:a:mente ai m o m e n t o 
de'.la grande spart iz ione del-
1'Afriea, la Nigeria ha visto 
coltivate amorosamen te le sue 
di \ is :oni e tniche (qualche cen-
t inaio di Rruppi t r ibal : ) dal 
domina tore inglese. La «sag-
g i a » Lnghilterra . sapeva co

m e dividere p e r governare . E 
sapeva t rovare gli alleati al 
S'.M cionunio tra gli e m i n feu

dal : di un Nord a r r e t r a t o e 
r eaz ionano . Gli odi t n b a l : ven
nero soliec:tati pers inn orga-
nizzat:. In quel la fragile co-
scienza nazionale che emerge-
va dal sunno coloniale l ' ln-
ghi l ter ra seppe inser i re solo 
un decennio fa. il cuneo di 
par t i t i . mov :ment i pol i t ic i . e 
gruppi cul tura l ! costrui t i sul la 
base- dolle differenze e tn iche 
e t r ibal : . Anche la decoloniz-
zazione doveva p o r t a r e il se
gno di u n a ant ica e sottolinea-
ta divisior.e, che impedisse il 
sorgere d; una nazione, in .se 
tan to for te Ca Niger.a e il 
paese a f n e a n o p.u popola to i 
da r r adu r re una f.:*:7:a ind:-
pendenza p^ht ica in una con-
creta I:'r>«-r:izi<»:if economica 
dai v:nc<<l: de i i ' impena l i smo . 

Sot to l.i protez:one inglese 
la N:-jt;ia v;^se cfisi una ir. 
d ipendenza esa l ta ta dal'i'occ:-
dente corne un re t ro esempio 
d: democra^ia p a r l a m e n t a r e . 
m a m reai ta con t radd i s t in ta 
da quella che un insscol ta to 
« leader » n:ger :ano ch iamava 
la progress iva « depravazione 
della societa niger iana *. Po
litica della por ta ape r ta con 
I'afflus^o di capi ta l ! america-
n:, f ranresi , della German ia 
federalc. ver t igmose ncchezze 
mdiiiriie — dei.a "o,irgiie>ia I bo 
e de^li emir i feudaii — e la 
piaga della crescente pover ta 
per ia grancte inas^a fli nige-
n a n i . un 'onda ta p r o ' o n d a di 
corruzior.e e di privilegi, con 
tutt i l sc-gni d; una d r a m m a -
tica disgregazione dello S t a to 
e delia nazione, gia p r e c a n 
nelle loro s t r u t t u r e e nelle lo-
ro prospet t ive . F inche non 
venne scoper to il pe t ro l io nel 
Biafra: m o l t o pet rol io . 

E d ecco a l lora che u n a re-
latl\-amen*ie paciflca spaxUzio 

ne della tor ta n iger iana da 
par te deH'occidente. conriincia 
a subi re ie tentazioni della 
concorrer.7a: inizia a ma tu ra 
te un conf.itN> ant imper ia l i s ' i -
c.) ri: unr. qualche po r t a t a . 
Rifare l.i s-,,r:.i dei coipi di 
mano . deg'.i m t n g h i , dei giochi 
r.ean<-;ie rr(<ppo sottili , che la 
Nigeria ha sub i to i n tut t i 
que^t I a:.n:. e scr ivere una 
storia poco ed:ficante pe r gli 
apolugeti del neocolonial ismo. 
I«a v e n t a e che si e giocato 
con la v.ta di un popolo , fi-
no ad aceendere una terribi-
le guer ra civile. Cer to essa e 
innes ta ta su ragioni profon-
de . che vengono dal la s to r ia 
del la Nigeria, d a reali diffe-
renziazioni in te rne , m a n o n b 
1* p r i m a volta che lo ragioni 

i di un popolo vengono esa-
spera te . riis'orte. s t rumer . 'ahz-
zate per fini e o'niettivi estra-
nei a quel popolo stesso. 

Pe r cui se :1 d r a m m a uma-
r o della Nigeria e la fame de-
gli Ibo. il suo d r a m m a politi
co — che po t rebbc coinvolge 
re in un baleno tu t ta l 'Afnca 
nera — e ia sua li.tente e r r 
si come entitii nazionale. Per 
quan to a r t i f ' na l i possano esse 
re le f ront iere segnate dal co-
lonial ismo esse sono la reai
ta da cui pa r t e la faticosa e 
incer ta cos t ruzione delle gio-
varri nazioni del cont inente . 
E d * ques t a Tunica base su 
cui p o t e r lavorare p e r un av-
venlre d iverso . II g l o m o in 
cui la sollecitaztone e s t e m a 
delle r ea i t a t r iba l ! e e tn iche 

dell 'Afnca. doves-e a p p r o d a r e , 
p:u di ( | i ian'o avvenga o r a . 
ad un processo centrifuge) e 
ant inaz iona 'e , i'Africa nera co-
noscerebbe una rcgressione co
st profunda da ricadere — 
non e azzarda to d i r lo — nel
la no t t e coloniale. 

Agli imperial is t! interessa as-
sai poco tu t to cio. E non a 
caso :1 leader l abur is ta ingle
se difende, oggi. il governo 
federale con tu t te le sue ar-
caiche s t r u t t u r e e con tu t t e 
ie sue defiirmazajni r.eoe'e>!e>-
niali, solo perche l ' lnghil ter-
ra e in Nigeria, in concorren-
za ce<n gli Star: ITniti e la 
Francia . cl-ie cercano di mette-
re radic . r.ella ex co".(;n:a br:-
; . i : . r i : ra j-1 <•• >-i : : e - - . i r . > ric-

j l ; imp'-r ial i imi cor.correr.:; 
r.e*ce ad u^cire dalla tenagiia 
de'.la guer ra civile, Ne vi nu -
>c;rar.r.o : n:ger:ani finche dal
la c u v i e n z a della t ragea ia :n 
a'te> non s a p r a sorgere u n a 
forza pol . t ica . sociale e idea-
le. capace di r if let tere sulle 
sorti del p rop r io paese s e n / a 
il p r i s m a de fo rman te delle di
vision! e tn iche . p e r ri t rovare 
nel rinnovamento delle s t rut
ture polif .che ece»nom:che e 
sixrial: della Nigeria, e ne! r o 
vesc iamento della sua ri;na-
mica neoc()l'>n:ale. i motivi di 
una rinnovata uni ta naziein.i-
;e. Passe) ques to cer to assa: 
d is tan te eiai pensier : d: Wil
son, e dalla px>l!t:ca che i !a-
bur i s t : s t anno facendo r.el co 
>:detto < terzo miindo K. E 
p.i»su, anche . a.^-at lontano 
dalla fin'a pieta e dallo sde-
gno fi'tizio di ce-rta nos t ra 
s t ampa che nella t ragedia del 
Biafra cerca un ce>modo alibi 
alia p rop r i a cattiva coscienza 
sull 'aggressione amer icana nel 
Vie tnam. 

fatti fuori tutti i s indacalist i , 
gli at t ivist i . gli elementi poli-
t i camente vivi. K quindi anche 
gli a i l is t i piu combattivi . La 
battt iglia di a l lora. Unita con 
tan to pesanti discriminazioni. 
fu d r a m m a t i c a : la vicenda ha 
lasciato una scia di paura e 
r ip rendere la lotta l 'anno scor
so o s ta to duro . 

Valfrc racconta p ianamente 
dei primi tentat ivi . della Tavo-
vola rotunda fra tutti i sinda-
cati organizzata dal le ACLI. 
delle assemblee degli operai 
che si r isolvevano in meno di 
venti presenze su cent inaia e 
cent ina ia di di pendent i. del 
* referendum » acl is ta cui ri-
s|)osort> in dieci. 

Ksperienze a m a r e a t t r a v e r s o 
le quali questo preside di scuo
la. religioso e t ranquil lo. si e 
t ras formato in un ba t tag l ie ro 
s imlacal is ta . * Lo scorso -i feb-
braio , racconta . t r emavo . II 
giorno dopo e ' e ra lo sciopero 
pe r le pensinni. Alia KTI-CVS 
di Lanzo. mi dicevo. non scio-
pere ranno e sara un 'a l t ra scon-
litta. La sera - - dopo una gior-
na ta di volant inaggio. dopo o re 
di au topar lan te dal le macchi-
nc . insieme a tanti giovani — 
sapevamo di avere fatto il no 
s t ro dovere . Ma t r e m a v a m o . 
Verso il t a rd i mi telefonano i 
s indacalist i ( e r avamo tutti uni-
ti) dicendo che per il t un io del
le otto, il piu impor tante del la 
mat t ina , m a n c a v a un at t iv is ta 
a guidare il picchetto ai can-
celli . 

Ci ho pensa to a lungo quella 
notte . pensavo ai genitori di 
moiti miei alunni che lavorano 
al l 'KTI. La mat t ina mi sono 
deciso e sono anda to a Tare il 
picchetto. K" s ta ta una espe-
rienza importante . Quel giorno. 
in tutti i tu rn i . Io sciopero ha 
fatto r eg i s t r a re il 90 per cento 
di astensioni. Krano otto anni 
che non si sc ioperava piu: e 
s ta ta la piu g r ande soddisfa-
zione in tant i anni di at t ivi ta 
soc ia le» . Oggi i notabili di 
Lanzo. .scandalizzati. t r a t t ano 
freddo con questo pres ide che 
di fronte alia fabbr ica spiega-
va il dir i t to e il dovere di 
sciopero agli opera i . 

Qui nella va l la ta il proble
ma della fabbrica si lega a: 
problem i u rban istici. del la 
scuola. del l ' ospedale . del la 
formazione professionale. Le 
ACLI. mi dice Valfre. s tan
no lavorando in tut t i questi 
set tori . In effetti il n u d e o acli
sta che languiva. sta r ipren-
dendo quota e si schiera su 
tutti i problemi. senza t imori . 
contro la DC. contro il cen t ro 
della corruzione e del cliente-
lismo. « K" ora di finirla con 
ques te porcher ie — dice il 
pres ide — la gente vunle par-
tecipazione. vunle essere pro-
tagonista pe r fare le cose giu 
s te e Ie cose pulite ». 

A Chivasso e 'e la Lancia . F a 
solo montaggio dei pezzi che 
vengono dallo stabil imento di 
Torino. K' una fabbrica recen-
te . sort a nel 'CM su un ' a r ea ge-
nerosaniente enncessa dal Co-
iminc a I 'esenti . (!li operai so
no duemili'i c i r ca : immigra t i 
dal Slid e dal Vencto. pendo-
lari da Ivrea e anche d a Ao-
sta . Di colpo un giorno — mi 
racconta Cazzar i . p res idente 
del Circolo ACLI — nel l 'o t tobre 
del l!>tW, la Lancia decise la 
sospensione pr ima di 1400 e poi 
di loOO opera i . E r a in corso 
al ia Lancia di Torino uno scio
pero as -a i forte, na to sponta-
neamente all'officina 11 per Io 
numento di sa la r io : per evita-
r c rischi di estensione dello 
sciopero. il padrone decise la 
sospensione di quc-lli di Chi
vasso. 

Kacconta Cazzar i . ehe e un 
uomo robusto sulla cinquanti-
n a : < Stavo to rnando in t r u i o . 
I.i se ra alle dieci . quando ho 
letto la noti / ia delle so-pensio-
ni. Arr iva to a Chiva- -o mi so
no p rec ipua to a ca sa del Se-
g r t t a r i o della sezione del I t ' I 
che abita di fronte a me. Pso-
veva forte. In due abbiamo 
ch iama to una decina fra com-
pagni comunist i e aclist i . piu 
mio figlio e s iamo cor>i alia 
I-ancia: alle undici infatti esce 
il tunin . Siamo r iuso t i a fare 
in tempo e cosi abbiamo or-
ganizzato per i! gi(>rr.o d^po 
una prim.) r inn ione opera ia ». 
Da quella riunior.e r,e sono na 
te a l t re . poi c e >'.iVt un gran-
(!e comizio un i t ano al c inema 
« Cinecitta J-: e *:alo mobihta-
to i! Com:.r.e. \'< r.ti ciorni dorvi 
le sospt-nsioni \ e n n e r o n t i r a t e . 

V,' un esemp:<) — insieme ai 
piccht ttaiigi all'KNF.L. alle 
s tavole n»tonde » su: proble
mi della scuola. ai sei « cor.-i > 
professionali •settimanah ( h e 
si svolgono r.e'la spoglia sede 
delle ACLI ili Chivasso — di 
una at t ivi ta <h base, di vino 
stimolo ,i l i \el!o del sociale 
( t s e non le facciamo noi e 
i co:nu:i;-ti. q u s t e c\»s0 n,»n la 
f.irebbe Pessiino ». dice Caz-
zar i l mv)!to s igmt 'cal ivo per 
cap i re quella che sombra es
se re la piu a p p r o p n a t a . la piu 
giusta azione di un « movi-
mento sociale >. ne par t i to ne 
s indacato . 

MARZO IN LIBRERIA 
le novita, i successt, lc rislam-
pede\l S A G G I A T O R E di 
Alberto Mondadori Editors 
I S A G G I C R I T I C I - P R I 
M A S E R I E inaugurano la 
pubblicazione delle Opere 
di Giacomo Dcbenedetti: 
vclle loro panne, gia di si-
cura, smagltante orcbestrazio-
tie, le prime prove di uno 
straordinario temperamento 
critko. Lire 2500. 

Gli cscrcizi critic: di Emilio 
Cecchi su autori francesi, da 
Montaigne ai grandi del So-
recento, in A I U O L A DI 
F R A N C I A ur.a raccolta po-
ituma di scritti, abbaglianti 
per grazta e fuiezza interpre-
tativa. La Cultura: Saggi di 
Arte e di Letteratnra. Lire 
4.000. 

11 mattir.o del 2S giugno 
1914 lo studojte bosniaco 
Gavrilo Princip srcglib con 
uno sparo I'Europa dai sogni 
di una funpa pace. N e IL 
G R O V I G L I O B A L C A N I -
C O E S A R A J E V O di Vla
dimir Dedijer una mintiziosa 
ricostruzione del fosco dram
ma, e un'anclisi delle sue 
premesse. La Cultura: Biblio-
teca di Storia. Lire 4.000. 

Quali orrendi strtimenti di 
distruzione si preparano nei 
laboratori e negli Stati Mag
giori delle Grandi Potenze? 
Lo rivela A M E N O C H E 
N O N V E N G A LA P A C E , 
a cur a di Nigel Calder. Poli
tica Lire 2.S00. 

Nel cuore dell'Europa, un'«al-
tra» Europa, che la cronaca 
recente ha drammaticamente 
portato alia ribalta: lo studio-
so e giorttalista di origine un-
gherese Laszlo Nagy tie ana-
lizza, nel volume D E M O -
C R A Z I E P O P O L A R I , la 
storia e i problemi, guidato 
dalla sola passiotte dell'oblet-
tiv'tta. Lire 3.000. 

Ne I MOVIMENTI STU-
DENTESCHI E LA 
SCUOLA IN ITALIA 
( 1 9 3 8 - 1 9 6 8 ) di Franco Cata-
lano, il passato e le radici di 
quella che e apparsa a molti 
un'improvvisa, stupefacente 
eruzione. Politica. Lire 2.500. 

r. I. Ugo Baduel 

Due sguardi r.el profondo 
passato. Kc L A R E L I G I O -
N E EGIZIA di Siegfried Mo-
renz la resurrezione di un re-
t/wto tnondo spirituale testi-
montato da una grande arte. 
11 Portolano. Lire 10.000. 
1" F E N I C I E C A R T A G t -
N E S I IN S A R D E G N A di 
Sabatino Moscati, un aspetto 
inatteso della storia dell'isola, 
svelato da recenti scoperte ar* 
cheolodche. Uomo e Mito. 
Lire 3.200-

A S00 lire, r.ella colleziote 
J Gab Hani, un classico delle 
scier.ze sociali. T E O R I A 
D E L L A C L A S S E A G I A T A 
di Tizonter: Ycblen; a 600 
lire :.n'.:::::.:':-s:":a inter pre-
/azione de LA S O C I O L O 
G Y DI M A R X , doiuta a 
Henri Lcjcbire, professore a 
N ant err c. 

Ne 11 Maxell a no, er.ciclopcdu 
tnonoira'icj d: %eo-zrjf:j wrta-
t:a. IL R E G N O U N I T O E 
L A R E P U B B L I C A D'IR-
L A N D A di Claude Cha.-.ne. 
Lire 2.000. 

Vno s.'r:.";c':.'o di l.::orrt per 
tutti i r:cer:.:tc-i e : tecnici 
imp-e^ati ne! set: *e :::.:'ra
re:' :i D I Z I O N A R I O D E L 
L E S C I E N Z E E D E L L E 
T E C N I C H E N U C L E A R I . 

i ' . - f .. . LL''f + -*^.^- .» .- i . .* — I , J 

s:ei. frsnecsc-it~*!~nj e :*:zle-
se-:ta':ano. e s.'z'a c:.*Jta da 
l\:o Famine:::. Li'e 6.000. 

Vi se'nalij'nj : prineipa!: ar-
ticoli contcn:.!: ne! nu":ero 7 
' - I E S C I E N Z E cdizioie 

:na.U X IKVTIFH VMF.RICAN 
- L'arorto •<• d: Christopher 
Tie.'ze e Sarj^ Leu:.'. *• I 
laser ad a!.'a rotenza » d: C. 
K. S. Pate!.\ I:!:.>:!•:: ot-
ticke » di R.L. Gregory. 

IL S A G G I A T O R E " ' ; Al
berto MondaJcri Ediiore 
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